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La democrazia socialista in Ungheria 

VERSO LE 
Fm d'ora i candidati al 
Parlamento sono designa-
ti in Assemblee popolari . 
da 300 mila membri delle 

Commissioni elettorali 

II Fronte 
patriottico 

* ' A 

Dal noitro corriipondente 
BUDAPEST, novembre 

Tra quanto tempo in Un-
\gheria il sistema elettorale 
dalle liste bloccate, ora in 
uso, passerd a quelle aperte? 
La prospettiva, ha detto Kal-

\lat Gyula, vice primo mini-
\stro, nel corso del III Con-
Igresso del Fronte popolare 
Ipatriottico svoltosi nel mar-
zo di quest'anno, e tutt'altro 

{che lontanu. Gi& fin d'ora, 
Idel resto, non e possibile 
\parlare di un sistema rigido 
di liste bloccate. / candida-

\ti, compresi quelli comuni-
\sti, sia al Parlamento sia ai 
\Consigli locali, vengono di-
IscHssi e proposti alle assem-
\blee popolari dai 300.000 
[membri delle Commissioni 
[elettorali, dlsseminatl net 
[circa quattromila centri pic-
\coli e grandi del paese, e 
[appartenenti al Fronte po-
ipolare patriottico. Non e 
tmai accaduto, o e accaduto 
Iraramente, che una Usta in 
\uno qualsiasi di questi cen-
\tri passasse al completo. 
[Quasi il cinquanta per cen-
\to degli eletti nei consigli 
[regionali, comunali e di vil-
llaggio sono dei senza partito 
le un buon numero di essi 
yrappresentano categorie so-
\ciali ben definite come, ad 
lesempio, quella dei ptccoli 
Umprenditori privati consor-
[ziati o indipendenti. In Par-
\lamento, inoltre, vi sono de-
\putati e mtnistri senza par-
itito: ricordiamo, tra gli altri, 
\il ministro dei lavori pub-
blici, Reszo Trautmann. Uno 

\dei vicepresidenti del Con-
i siglio e un sacerdote, Nicola 
Berestozi, che, in abito tala-
re, figura in tutte le sedute 

\e nelle cerimonie ufficiali. 
E' innegabile che, nel 

\corso deli'ultimo decennto, 
ll'Ungheria e andata sempre 
[phi caratterizzandosi con 
\aspetti del tutto1 propri nel 
\contesto del mondo sociali-
Ista cui appartiene. L'accor-
|do con il Vaticano, per cita-
\re uno degli ultimi avveni-

lenti di risonanza mondia-
le, e stato Vindice di una 

tsituazione generate matura-
| ta a seguito delta capacitA 

ihiaramente dimostrata dal 
\POSV di aprire e portare 

wanti un dialogo con tuttl 
jli strati, e non soltanto con 
juelli operai e contadini, 
lella societd ungherese. E' 
zhiaro, d'altra parte, che 
zondizione essenziale di tale 
lialogo, in particolare nel 
tlima politico succeduto al 
Iramma del 1956, era, co-
%'e tuttora, da una parte, la 

iduria che il POSU e il go-
jerno rivoluzionario riscuo-
levano, e sanno riscuotere 
tgg't, nelle masse, e, dalt'al-
tra, la garanzia che esso non 
fosse formate ma rispondes-
te alle esigenze popolari di 
in reale allargamento della 
nta democratica del Paese. 
II Fronte popolare • patriot' 
lico, come si configura e per 
\l ruolo che assolve, e. senza 
lubbio, un'elaborazione ori-
finale del socialismo in Un
gheria ed e in esso che si 
rova il luogo d'incontro e 

lei dialogo tra comunisti e 
ion comunisti, tra le forze 
liche e religiose, impegnati 

un comune programma di 
progresso. 

II Fronte popolare patriot-
\ico nacque nel 1944 — du-

inte Voccupazione nazista 
con la stessa fisionomia 

let CLN italiano. Col nome 
U Fronte nazionale di indi-

indenza comprendeva il 
Jartito comunista, il Parti

to socialdemocratico. U Par-
iito dei contadini (interclas-
\ista del tipo cattolico) e il 
*artito dei ptccoli contadi-
li. La piattaforma unitaria 
It questa coalizione era sta-
Alita in quattro punti fon-
imentali: 1J liquidazione 

It ogni traccia del fascismo 
il Paese, e delle sue radi-
i; 2) riforma agraria; 3) 

:reazione di uno Stato de-
locratico; 4) pace e amid-

tia con VURSS. All'indoma-
li della liberazione, quan-
lo nel Paese, assieme alle 
Iruppe sovietiche staziona-
vano t reparti degli esercits 
illeati, it Fronte assunse la 
Tesponsabilita del governo e 
lette Vavvio al programma. 
lei 1949 il Partito comuni-

tta e il Partito socialdemo-
ratico si jusero e al loro 

franco si schierd it Partito 
lei piccoli contadini Nelle 
tlezioni politiche dello stes-
to anno il nuovo Partito dei 

Uavoratori ungheresi e il 
1 Partito dei piccoli conta-
[dini raggiunsero il 60 per 
] cento dei voti, la mag-
\gioranza assoluta. Grandi 
Imunifestazionl operate e 
IconlMine per le vie delta 

Capitate e nelle campagne 
reclamano V instaurazione 
del governo socialista. II 
Partito dei contadini si scin-
de e la sua ala sinistra pas
su alle jorze popolari. II 
Fronte popolare patriottico, 
a quell'epoca, e un organi-
smo vitale. 

L'attuale segretario del 
Fronte, Ferenc Erdei, da rioi 
intervistato, non ha avuto 
alcuna esitazione a ricono-
scere le gravi responsabili-
td del Fronte stesso per la 
degenerazione del regime di 
Rakosi. II Fronte, che in un 
paese privato da Horthy per 
tanti anni della libertd e pie-
gato da aecoli di miseria, 
avrebbe dovuto rappresen-
tare uno stimolo permanen-
te per il consolidarsi della 
coscienza democratica collet-
tiva e il tessuto connettivo 
continuamente vigilante tra 
il potere centrale e le masse, 
mancd ai suoi compiti. II 
regime di Rakosi, approfit-
tando della debolezza dei 
suoi capi. lo strumentalizzd 
decretandone la fine. Nel 
1956, afferma Erdei, il Fron
te era ridotto ad un piccolo 
apparato centrale senza for-
za e senza prestigio. II Fron
te si riprese e crebbe impe-
tuosamente dopo la controri-
voluzione. I primi ad ingros-
sarne le file Jurono gli intel-
lettuali. In breve tempo Vor-
ganismo non solo tomb vita
le ma divenne Velemento di 
jondo della complessa esi-
stenza sociale, culturale e 
politico del Paese. Come pud 
essere spiegato questo feno-
meno? Le masse e la stra-
grande maggioranza degli 
intellettuali ungheresi ave-
vano dimostrato con il loro 
voto del 1949 di essere matu-
ri per imprimere al proprio 
paese la svolta socialista. La 
Iacerazione provocata • dal 
governo di Rakosi non riusct 
ad intaccare sostanzialmente 
la fiducia nel sistema. II 
Fronte, negli anni immedia-
tamente successivi al 1956, 
assunse il ruolo di vigilanza 
della giusta realizzazione del 
sistema e diucnne la garan
zia concreta della legalitd 
socialista. Oggi esso & qual-
cosa di piii e di diverso: i 
il coltaboratore diretto, e 
tiienfaffatto strumentale, del 
governo rivoluzionario nel-
Vedificazione del socialismo. 

II POSU seppe compren-
dere questa profonda veritd 
scaturita dall'ottobre del 
1956 e il fatto che, ormai da 
anni, Velezione a deputato 
di Janos Kadar e quella del 
membro di una qualsiasi 
cooperativa al Consiglio di 
un villaggio, sono affidate 
alle commissioni del Fronte 
— tra i cui membri i comu
nisti flgurano col venti per 
cento — & un elemento di 
valore oggettivo indiscuttbt-
le. Tanto piu grande se si 
tiene conto che Vimpegno 
del POSU e quello di liqui-
dare qualsiasi privilegio dei 
suoi militanti, rispetto at 
senza partito, che non sia 
quello di essere sempre at-
I'altezza dei propri doveri di 
avanguardia delle masse un
gheresi. 

In Ungheria il vecchio e il 
nuovo continuano a scon-
trarsi nella dialettica che & 
propria della storia. II vec
chio e rappresentato da co-
loro i cui interessi jurono 
lesi dal socialismo e che, 
dopo tanti anni, non hanno 
ancor saputo rinunciare at 
sogni del ritorno. Non vi e, 
forse, tutt'oggi, un conte di 
Parigi che aspira al trono 
di FranciaT B il vecchio e 
rappresentato anche, nelle 
stesse file del POSU, dai so-
pravvissuti del regime di 
Rakosi per le cause piu di
verse, non ancora messi in 
disparte. Recentemente, al-
Vannuncio dei cambiamenti 
avvenuti al vertice del-
VURSS, tanto gli um che gli 
altri, per fini ovviamente 
diversi, hanno creduto di in-
travvedere il profilarsi di 
prospettiue favorevolu II 
paese to ha avvertito e da 
qui la grande e spontanea 
manifestazione che accolse, 
due giorni dopo i fatti di 
Mosca, il ritorno di Kadar 
da Varsavia e le decine e 
centinaut di telegrammi per-
cenuti al POSU in quei gior
ni e che continuano a per-
venire incitando il Partito e 
it governo rivoluzionario a 
batterst contro t pericoli di 
destra e di sinistra. Tele
grammi e messaggi sono fir-
matt da comunisti e da non 
comunisti, da quunti, in una 
parola, si ritrovano nel Fron-

( te popolare patriottico. 

A. G. Parodi 

I problem! di un'economia in sviluppo 

Perche Cuba non rivela 
la quaniiia di zutchero 

prodotto nel 1964 
Risposta: per impedire fluttuazioni del prezzo mondiale — Success!, 
difficolti, correzioni — Riesaminato il commercio con I'estero — La 

produzlone aumenta 

Dal noitro corriipondente 
. L'AVANA, novembre. 

Quanto zucchero ha prodot
to Cuba quest'anno? Segreto 
assoluto. Per evitare che in-
formazioni di questo genere 
potessero Influlre sulle fluttua
zioni dei prezzi sul mercato 
mondiale, il governo ha im-

fiosto una llnea di discrezione. 
1 segreto verra tolto fra bre

ve, ma intanto propagandisti 
ed esperti negli Stati Uniti 
tentano le loro congetture ap-
prossimative. I propagandisti 
della controrivoluzione hanno 
sparato una cifra bassa, infe-
riore a quella dell'anno scor-
so: 3 milioni 600 mila tonnel-
late. Esperti piu serl parlano 
di una produzlone che avreb
be superato di poco i 4 milioni 
di tonnellate. Dall'Avana non 
si pu6, per il momento, con-
fermare o smentlre. Ma se 
quest'ultima cifra fosse vera, 
sarebbe gia relativamente con-
fortante. perche quest'anno la 
canna di due provlncie parti-
colarmente ricche — Cama-
guey e Oriente — e stata in 
molte zone schiacciatn dal ci-
clone. sotto la fanghiglia Inol
tre, pochi mesi prima del rac-
colto una notevole quantita di 
terre coltivate a canna sono 
passate da mani private al 
controlio dello Stato, per la 
seconda riforma agraria; e 
la riorganizzazione del lavoro 
su queste terre non era an
cora compiuta quando si e 
dovuto passare al taglio della 
canna. 

Per una economia che ha 
tanto bisogno di importare 
macchinari e materie prime 
la valuta che il paese si pro-
cura con la vendita dello zuc
chero e un fattore decisivo. 
Ora, se l'anno scorso il prezzo 
dello zucchero era salito flno 
a quasi 13 centesimi di dollaro 
la libbra, quest'anno e caduto 
a poco piu di 3 centesimi e 
mezzo. L'euforia dettata dalle 
buone vendlte dell'anno scorso 

e stata cattiva consigliera: la 
valuta accumulata e stata spe-
sa con troppa disinvoltura, si 
sono comprati fra 1'altro mac
chinari per le costruzioni e 
per la slstemazione idraulica 
che non erano di urgente ne-
cessita, • si sono fatte forse 
altre spese eccessive; nei ml-
nlsterl e soprattutto in quello 
del commercio estero non si 
e usata la prudenza necessa-
ria. Si sarebbe potuto rispar-
miare, pensando al futuro, e 
anche coordinare meglio i 
piani. 

A meta di quest'anno cl si 
e accorti che si era speso 
troppo in fretta e si e corsi 
ai riparl. Per ellminare I di-
fetti di coordinazione fra mi-
nistero e ministero, che impe-
discono la corretta attuazione 
dei piani, si e deciso di rag-
gruppare tutte le funzioni di-
rettive per l'economia in un 
solo ministero; e questo e sta
to affldato alia persona piu 
autorevole del paese dopo Fi
del Castro, il presidente Osval-
do Dorticos. II ministro del 
commercio estero e quello del-
I'economia si sono ritirati, per 
il momento, dalla scena poli-
tica. La prima misura dettata 
da Dorticos e stata una verifi-
ca delle disponibilita valuta-
rie. per cui e stato necessario 
anche sospendere le trattative 
commerclali in corso, per rie-
saminare i piani e adeguare 
gli acquisti all'estero ai prezzi 
attuali dello zucchero. 

La vicenda, nel suo com-
plesso, avra delle ripercussioni 
sul piano interno, cioe sui con-
sumi della popolazione. Di que. 
sto ha parlato Fidel Castro la 
sera del 28 settembre. davanti 
a duecentomila membri dei 
comitati di difesa della rivo-
luzlone. Per continuare a pa-
gare i debiti contratti con gli 
acquisti di autobus, camion, 
locomotive in paesi come l'ln-
ghilterra e la Francia, biso-
gnera ridurre certi nuovi ac
quisti. Si rlsparmiera in tutti 
i settori e si dovra probabil-

Omaggio a l Verano 
della delegazione cinese 

Per cacciare Salazar 

Unifa fra 
porloghesi 
e africani 

€ Intensificare la lotta del 
popolo portoghese contro la 
politica colonialista del go
verno di Salazar, le azioni di 
resistenza e - le rivolte dei 
militari contro la guerra co-
loniale, le diserzioni, le azio
ni offensive contro la macchi-
na di guerra coloniale. la pro
paganda e l'agitazione anti-
colonialiste >: k questo uno 
dei compiti principal! che la 
III Conferenza del Fronte pa
triottico di liberazione na
zionale, tenutasi in ottobre, 
e di cui solo ora si conosco-
no i temi discussi, ha indica-
to agli antifascist lusitani. 

Convocata per risolvere 
problemi di direzione e di 
orientamento del movimento 
unitario, la III Conferenza ha 
ribadito che il FPLN rico-
nosce «i l diritto dei popoli 
delle colonie portoghesi alia 
autodeterminazione e all'in-
dipendenza » e ha riaffermato 
che c il popolo portoghese e 
i popoli delle colonie sono 
solidali ed alleati nella lotta 
contro il fascismo e il colo-
nialismo ». La conferenza ha 
preso in esame < la necessi
ty di creare organismi unita-
ri, civili e militari. nelle co
lonie portoghesi. segnalando 
rintensificarsi deirattivita 
antifascista e anticolonialista 
dei militanti democratici e 
degli element! rivoluzionari 
delle forze annate nei terri-
tori colonial! >, approvando 
* I contatti gia intrapresi con 
i movimenti nazionalisti del
le colonie portoghesi > ed in-
sistendo csulla necessita di 
rendere questi contatti piu 
stretti e di adottare forme di 
cooperazione e di mutuo aiu-
to piu efficaci tra i movimen
ti nazionalisti delle colonie 
portoghesi ed il FPLN>. 

Si tratta chiaramente del 
la ncerca sincera ed esplici-
ta di una stretta alleanza, sul 
terreno ideale • e dell'azione 
portoghese e le forze rivolu-
pratica, fra l'antifascismo 
zionarie africane che lottano 
arrai alia mano contro le 

truppe di Salazar in Guinea, 
Angola e Mozambico. 

La Conferenza ha riaffer
mato che «la prospettiva ri-
voluzionaria che si pone di 
fronte al popolo portoghese 
per liberarsi dalla dittatura 
fascista e 1'insurrezione po
polare armata >. In polerai-
ca con alcuni element! della 
emigrazione, la * Conferenza 
ha sottolineato che Pinsurre-
zione « sara portata avanti in 
primo luogo dalle forze anti-
fasciste alFinterno del paese, 
per quanto spetti alle forze 
all'estero di contribuire e di 
partecipare alia preparazio-
ne della lotta >, e che « l l n -
surrezione non potra verifi-
carsi, ne potra avere possibi-
lita di successo senza una 
preparazione accurata >. Per-
cid la Confrenza ha invitato 
tutti i militanti a concentra-
re i loro sforzi per prepara-
re, attraverso lotte popolari, 
le condizioni per l'insurre-
zione e al tempo stesso I; ha 
messi in guardia contro fal
se speranze in una liberazio
ne portata dal di fuori. at
traverso < sbarchi > o «inva-
sioni > di carattere piu o me
no azzardato e disperato. 

La Conferenza del FPLN ha 
ribadito Fimportanza «delle 
azioni rivolte direttamente 
contro Tapparato militare 
della guerra coloniale > ed ha 
perci6 dato la sua approva 
zione a tutti gli atti di ribel 
Hone, di sabotaggio e di di 
struzione di trasporti mihta 
ri e di materiale bellico. Ha 
lamentato che il gen. Hum-
berto Delgado non abbia vo-
luto partecipare ai lavori. 
Delgado non e piu presidente 
della Giunta rivoluzionaria 
ma la Conferenza ha ritenu-
to che siano sempre possibih 
forme di cooperazione fra il 
FPLN e il generate. Infine 
la Conferenza ha preso una 
serie di misure organizzative 
per rafforzare i diversi rami 
in cui si articola il movimen
to rivoluzionario. 

mente ridurre l'importazlone 
di certe derrate alimentari. II 
prlmo ministro non lo ha det
to, ma ha dlchlarato senza 
mezzi termini che bisogna pre-
pararsi ad afTrontare € fortl 
restrizioni » nel '65. 

Naturalmente queste restri
zioni si potrebbero evitare se 
si rinunciasse a difendere il 
credito di Cuba sul mercato 
mondiale. Ma Cuba sa di non 
poter rinunciare a un pollice 
del suo prestigio. I piani di 
sviluppo devono essere pio-
tetti come la cosa pnncipale, 
quindi va soprattutto rlspet-
tato 11 credito acquistato pres-
so quei paesi capitalist! che 
non accettano il divieto degli 
Stati Uniti di commerciare con 
Cuba. I cubani si sacrifiche-
ranno per non sacriflcare il 
futuro della nazione. 

Questi nuovi problemi m-
sorti sono una lezione impor-
tante per la rivoluzione cu-
bana. In primo luogo, perche 
attraverso questi fatti risalta 
ancora piu di prima il valore 
decisivo dcll'aiuto sovietico. 
Anni fa, una caduta cost gra
ve del prezzo dello zucchero 
sul mercato mondiale avreb
be provocato la rovina di molii 
produttori. Per decennj l'eco
nomia cubana era stata sot-
toposta a questo genere di 
fluttuazioni e gli Stati Uniti. 
che controllavano il commer
cio estero di Cuba, fissavano 
di anno in anno la quota e il 
prezzo relativo, secondo la sl-
tuazione del mercato mondia
le. Ora invece Cuba ha un ac-
cordo con l'Unione sovietica 
per cui una quota abbondante 
e crescente di zucchero viene 
assorbita dalTURSS, che com-
pera ad un prezzo flsso di 6 
centesimi la libbra. Da piu di 
vent'anni i paesi dell'Ameriea 
Latina si battono invano per 
ottenere la stabilizzazione dei 
prezzi dei rispettivi prodotti. 
Solo l'esistenza del campo so
cialista ha aperto a Cuba, do-
So la rivoluzione, la possibi-

ta di partecipare, su basi 
giuste, alia divisione del la
voro a livello internazionale. 

Grazie alia quota sovietica, 
Cuba potra comperare altre 
macchine di cui ha bisogno 
urgente. Un contratto per do-
dici milioni e mezzo di dollari 
e stato flrmato il 29 settem
bre: Cuba ricevera dall'URSS 
cinquecento macchine che ta-
gliano, spagliano, riducono in 
tronconi e caricano la canna 
da zucchero; trecento semina-
trici; millecinquecento dtspo-
sitivi meccanici per scaricare 
la canna negli zuccherirlci e 
tremila camion con rimorchio. 
Cost si potra cominclare a 
meccanizzare il raccolto, che 
finora e stato molto ostacola-
to dalla scarsita della mano 
d'opera. 

In secondo luogo. le nuove 
difficolta insorte sul cammino 
dell'edificazione dell'economia 
socialista devono insegnare A 
lavorare meglio. a evitare gli 
sperperi, a combattere la bu-
rocrazia. Molte gestioni im-
provvisate ed esuberanti do-
vranno essere rese piO fun-
zionali II sistema di distribu-
zione delle merci dovra es
sere riveduto. L'invito all'au-
tocntica a tutti i livelli e stato 
sottolineato con forza nell'ul-
timo discorso del primo mi
nistro. Quella necessaria ve-
rifica dei mezzi d'attuazione 
che la difesa contro la mi 
naccia permanente di aggres 
sione aveva impedito negli an
ni scorsi. e diventata ora una 
misura urgente. Fidel ne ha 
fatto una auestione morale. 
II suo appello diventera piu 
operante. quando tutto il par
tito si sara impadronito dei 
mezzi politici per agire giorno 
per giorno. in questa direzione 
di stimolo. costruttivo e auto-
critico. 

Contemporaneamente agli av-
vertimenti del primo ministro, 
i gjornali hanno pubbu'eato in-
teressanti dati sullo sviluppo 
economico nel primo semestre 
del '64. La produzlone indu
str ial e cresciuta. superando 
addirittura di un poco il bi-
lancio preventive Si e elevata 
anche la produttivita del la
voro. Le cifre del bilancio na
zionale rivelano un equilibrlo 
promettente. In campo agri-
colo. continuano gli alti e bav-
si. ma anche qui risulta sta
bile. seppure lento. 1'aumento 
nella produrione del latte. e 
piu rapido quello delle uova. 
Erano pure in ascesa, duran
te il primo semestre. le im-
Dortazioni e le esportazlonl. 
II secondo semestre sara in 
questo senso — come abbia-
mo visto — meno brillante. 
Ma non vi e dubbio che le 
cose si stanno assestando. so
prattutto nel rapporto fra le 
prevision! e i risultati. Supe-
rata una necessaria fase di 
aggiustamento delle importa-
zioni e di una nuova coordina
zione dei piani. l'esperienza 
dovrebbe portare a solidi ri
sultati verso la seconda meta 
dell'anno venturo. soprattutto 
con una produzione di zucche
ro che. se non verranno ci-
cloni. dovrebbe essere sensi-
bilmente superlore a quella 
di quest'anno. 

Savmo Tufino 

Bombay 

La delegazione del Comitato del popolo cinese per la pace, acconipagnata da Nadia 
Spano, dal sen. Maurizio Valenzl, da Ubaldo Moronesi e Giacomo Calandrone della 
Segreteria del Comitato Italiano Pace, si e recata ieri mattina al Cimitero del Ve
rano e ha deposto una corona di fiori sulla tomba dove sono sepolti il compagno 
Palmiro Togliatti, il compagno Velio Spano e altri compagni del C. C. del PCI. Nel 
pomeriggio i quattro parlamentari della delegazione cinese — Liao Cheng-chih, Chao 
Yi Min, Lei Jen-min, Peng Ti — si sono recati in visita di cortesla al Senato della 
Repubblica dove sono stati cordialmente ricevuti dal vice presidente Zelioli-Lanzini. 
La delegazione si e incontrata anche con una delegazione del PSIUP guidata dal 
segretario del partito compagno Vecchietti. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati 
problemi di comune interesse come l'eventuale riconoscimento diplotnatico della Cina 
da parte del governo italiano e come l'eventuale ingresso della Cina nelle Nazioni 
Unite. 

Mosca 

Inchiesta delle Isvestia 

tra igiovani colcosiani 
Perchfc la gioventu lascia in massa le campagne - II divarlo di condi-
zionf di vita con la cit t i h una causa importante del ritardo agricola 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 25 

Come vive la gioventU so
vietica nelle campagne? Qua-
li sono i suoi problemi e le 
sue esigenze? Che cosa lo dif-
feremia sostanzialmente dal
la gioventU delle grandi citta? 

Un gruppo di redattori delle 
Isvestia ha scelto questi in-
terrogativi per svolgere una 
inchiesta nelle campagne col-
cosiane suggetita dall'esten-
dersi di un preoccupante fe-
nomeno di emigrazione della 
gioventu agricola verso le 
citta.. 

II materiale raccolto e pub-
blicato dalle Isvestia e rive-
latore e finisce per toccare, 
ci sembra, un problema al 
quale non e stata ancora de-
dicata una sufficiente atten-
zione benchi ad esso si col-
leghino poi tutti gli altri pro
blemi dell'agricoltura sovie
tica. 

La prima regione scetta dal
le Isvestia per il suo * test • 
sui giornali, e quella di Smo
lensk. a circa 400 km. da Mo
sca Qui, quest'anno. soltanto 
un terzo dei giovani diplo
mat! nelle scuole medie ru-
rali e rimasto a lavorare nei 
colcos. E nel vicino distret-
to di Poanovskl la cifra de
gli emigrati in citta e salita 
ai quattro quinti 

Che cosa accadra nei pros-
simi anni, se non si corre ai 
ripari? Ma per correre ai ri-
pari bisogna prima di tutto 
cercare di capire i motivi che 
spingono I giovani ad abban-
donare le campagne. Ed ecco 
i redattori delle Isvestia in-
terrogaTe 430 giovani fra i 
J5 e i IS anni. abitanti una 
Quindirina di colcos del dt-
stretto dt Pocinovski, regione 
di Smolensk Ad una prima 
serie di domande che riguar-
dano il futuro di ciascuno. sol
tanto 83 giovani, meno del 
20 per cento, afferma che al 
termine delle scuole medie 
restera net calcos e sceglierd 
una specializzazione agraria 
che pnma o poi lo riportera 
al colcos come agrotecnico 
Gli altri punlano ad entrare 
nella produzione industriale, 
negli utituti teenfet e scien-
tifici, nelle universiti. per in-
traprendere un cammino che 
It porterd fatalmente lontoni 
dalla vita del villaggio colco-
siano 

La seconda serie di doman
de tends ad approfondire le 
ragiom di queste scelte E le 
risposte arnrano precise, chia-
re, senza ftnzione: i giovani 
se ne vanno dalle campagne 
non tanto perche" i salati so
no basst (soltanto 28 hanno 
dato una giustificazione eco
nomical ma perche": 1) in 
campagna d si annoia da 
quando !« gioventk ha preso 

ad emigrare; 2) il lavoro ma-
nuale e ancora troppo, a cau
sa di una inrufficiente mec-
canlzzazione; 3) non ci sono 
orari fissi, e il tempo libero 
e scarso; 4) le condizioni di 
abitazione sono arretrate, po
chi i negozi e lontani, catti-
ve le strode e scar si i mezzi 
di trasporto, inesistenti i caf-
fe. insufficienti i negozi di 
abbigliamento e pieni di mer-
ce invecchiata e fuori di mo-
da; S) il livello della vita cul
turale e insufficiente; non vi 
sono club o ve ne sono trop
po pochi; rare le blblioteche 
e mal fornite; scarsi i cine-
matografi e vecchie le pelli-
cole; impossibile andare ai 
teatri. ai cdncerti; impossi
bile praticare seriamente uno 
sport qualsiasi per scarsita di 
stadi, attrezzature e aliena-
tort. 

In sostanza. e'e ancora un 
dwario profondo fra la cam
pagna e la citta, e questo di-
vario significa arretralezza 
nella vita delle campagne, con 
tutte le conseguenze che ne 
derivano e che non si tradu-
cono soltanto nel fenomeno 
di emigrazione dei giovani 

Von Hassel 

a Roma 

per la forza H 
BONN, 26. 

Lunedi prossimo il ministro 
federale della Difesa, Kai 
Uwe von Hassel. si rechera 
a Roma per incontrare il mi
nistro Andreotti. e premere 
ulteriormente sul governo 
italiano perche si impegni a 
favore del progetto di < for
za multilateral > della NA
TO. Von Hassel si tratterra 
in Italia tre giorni, nel corso 
dei quali visitera alcuni im-
pianti militari, e gli stabili-
menti di una grande indu-
stria tonnese particolarmen-
te interessata agli armamenti 

A Washington e stato oggi 
d iff uso il comunicato conclu
sive dei colloqui fra il se
gretario di Stato Rusk e il 
ministro degli Esteri di Bonn, 
Schroeder, in cui egualmen-
te si insiste sulla «multila
t e r a l > e se ne augura la 
creazione < il piu rapidamen-
te possibile ». 

dalle campagne. ma in feno-
meni forse molto piu gravi. 

Questa inchiesta, che i re
dattori delle Isvestia si ri-
promettono di allargare e di 
portare in molte altre regiont 
agricole, sembra infatti sol-
levare un interrogativo dl 
questo genere: in quale misu
ra. le difficolta dell'agricoltu
ra sovietica, ricercate ora nel 
metodi estensivi, ora nella 
msufficienza di fertilizzanti, 
ora m una superata pianifica
zione dall'alto, non dipendono 
invece almeno in parte da 
questo ritardo nello sviluppo 
della vita del villaggio sovie
tico, cioe da fattorl economico-
sociali e non soltanto da fat-
tori tecnico-organizzativi? 

II problema e tanto piii in-
teressante se si pensa che 
laddove una direzione colCo-
siana illuminata ha provve-
duto ad assicurare una piu 
elevata organizzazione della 
vita sociale nel villaggio. I ri
sultati economici sono di gran 
lung a maggiori ed il fenome
no dellemigrazione della gio
ventu e pressoche" nullo. Ma 
— affe'rmano le Isvestia — 
non tuttl i colcos possono ri
solvere problemi di una tale 
complessita con le loro forze. 
Qui deve intervenire Vaiuto 
dello Stato II partito ed il 
governo hanno tracciato una 
politica di intensificazione del
l'agricoltura. Ma questa in
tensificazione non pub rife-
rirsi soltanto alle macchine. 
ai fertilizzanti. alia modefna 
agro-tecnica: essa deve rife-
rirsi prima di tutto agli uo-
mmi che con il loro lavoro 
assicurano il successo della 
politica agraria. Non si pub 
dimenticare questa verita 
quando si riflette al destM 
della gioventU dei nostri vil-
laggi». 

Con la sua inchiesta, ci sem
bra che le Isvestia ha non 
solo tollevato un problema 
di fondo dell'agricoltura so
vietica, ma toccato uno del 
pnnctpi della costruzione del
la societd. socialista: la liqui
dazione delle diversita econo-
miche e sociali tra la campa
gna e la citta. 

Un ultima cosa ci preme ri-
levare: come abbiamo gia os-
servato qualche giorno fa, e'e 
nella stampa sovietica un mag-
giore impegno nelVapprofon
dire. nel dare ai lettorl una 
immaoine piu concreta della 
realto. del paese. Inchieste co
me quella delle Isvestia o 
* tavole rotonde - come quel
la aperta dalla Literaturnaia 
Gazete ne sono la testimonian-
za immediata Certo. i pro
blemi da risolvere sono mol-
ti e ogni giorno se ne ag-
giungono di nuovi: non st 
tratta quindi di eluderli o di 
nasconderli, ma di affrontarll 
in quella atmosfera dl dibat-
tito aperto e franco cht in 
questi giorni viene ausplcato 
da ogni parte. 

Auguste PancaMi 

Ondata 
di arresti 
preventivi 

per la visita 
di Paolo VI 

E' ormai chiaro che il pros
simo viaggio di Paolo VI in 
India non godra di un clima 
pastorale ed ecumenico. Da 
Bombay si moltiplicano In
fatti le notizie sull'ondata di 
reazioni ostili, che soprattut
to il partito indu Mahasabha 
starebbe cercando di susci-
tare, e sulle contromlsure 
adottate dallo Stato di Maha
rashtra per tutelare l'ospite 
Queste ultime, a parte ogni 
questione di merito, appaio-
no abbastanza odiose. 

Anche prescindendo dalle 
iniziative del partito indu 
Mahasabha, un paio di ele
ment! resteranno ad offusca-
re, per molti indiani, il si-
gnificato pur dichiaratamen-
te evangelico del viaggio 
pontificio. Lo accostamento 
inevitabile fra la Chiesa cat-
toiica e il colonialismo (e In 
tal senso pud venire consi-
derato anche 1'omaggio, de
ciso e annunciato qualche 
giorno fa dal Papa, al Porto-
gallo); Paspetto sontuoso, 
trionfnlista delle cerimonie 
cattohche — compreso l'im-
minente Congresso eucaristi-
co — che tanto contrasta con 
la poverta dell'Indin, con la 
tendenza alio spiritualismo e 
1'ascetismo di quel popolo. 

II ministro degli interni 
del Maharashtra, D S Desai 
— per tornare alle ultime in-
formazioni — ha dichiarato 
che e risoluto a mantenere 
l'ordine pubblico con ogni 
mezzo, compresi quelli piu 
drastici. E per dare maggio-
re efficacia alle sue parole 
ha annunciato che sel espo-
nenti del Mahassabha sono 
stati gia arrestati; altri se-
guiranno la stessa sorte nei 
prossimi giorni. Quattro ar
resti furono eseguiti marte-
di scorso nella citta di Poona 
In vari centri dello Stato 68 
membri dello stesso partito 
hanno dovuto assoggettarsi 
al < domicilio coatto > con 
relativa sorveglianza specla-
le. La polizia e pronta a 
stroncare, durante il soggior-
no di Paolo VI, ogni manife
stazione non autorizzata ed 
anche ogni processione non 
cattolica nel oentro di Bom
bay. I raggruppamenti di ol-
tre cinque persone sono proi-
biti nei quartieri vicini al 
luogo dove si svolgera il Con
gresso. 

II partito Mahasabha, so-
stenendo che la visita del 
Papa mira a fomentare con
version!, avrebbe formulato 
alcune richieste: sia impedi
to all'ospite di visitare ospe-
dali, prigioni, istituti assi-
stenziali perche i doni in de-
naro e in generi alimentari 
non divengano una forma di 
pressioni per convertire i be-
neficiati; il governo non per-
metta ai pellegrini cattolici 
provenienti dall'estero di re-
carsi nell'c enclave > porto
ghese di Goa (Tex colonia) 
per l'esposizione della reli-
quia di S. Francesco Saverio 
poiche tra essi potrebbero 
esserci spie di Lisbona; il 
Congresso eucaristico rinun-
ci alia prevista processione 
notturna al Santuario di No
stra Signora di Bandra, il 
quale, oltretutto, sarebbe sta
to eretto sui resti di un tem-
pio indu. 

Tali condizioni, se accoltt. 
avrebbero ottenuto di fare 
cessare tutte le man if est azio
ni ostili. Senonche il governo 
del Maharashtra ha opposto 
ad esse un secco rifiuto so-
stenendo che verrebbe cosi 
scon vol to il Congresso cui si 
deve l'afflusso di migliaia di 
cattolici da ogni paese. 

Delia clamorosa tensione, 
come delle molteplici impli-
cazioni che pu6 avere ogni 
dettaglio dell'assemblea cat
tolica e della visita papale, 
si e preoccupato il cardinal* 
indiano Gracias, arcivescovo 
di Bombay. Oltre ad un ap
pello alia popolazione, il por-
porato si e affrettato a dira-
mare alcune precisazioni: i 
doni di Paolo VI saranno di-
stribuiti attraverso gli enti 
governativi indiani; l'ospite 
non visitera i tuguri dei po-
veri; il battesimo e la cresi-
ma saranno sommistrati, du
rante il Congresso. soltanto 
ai bhnbi di famiglie cattofi-
che. 

BrairU 

Intervento 
federale 
a Goias 

BRASILIA, M. 
II presidente brasiliano. 

maresciallo Castelo Branco, 
ha firmato un decreto che 
prevede un intervento fede
rale nello Stato di Goias il 
cui governatore e Mauro 
Borges. 
/ Secondo il comandante 
della guamigione federale di 
Goiania capitate dello Stato 
di Goias), gen. Nogueira Paz, 
sono stati compiuti un centi-
naio di arresti, tra i quali 
quelli di parecchi strttti col-
labors tori del governatore 
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