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ITALIA-URSS 
i i II tortuoso cammino della «MLF» 

it-

Si e aperto ieri il congresso con la 

relazione dell'on. Alatri - Autore-

voli presenze italiane e sovietiche 

to, 

tra 
due culiu 

Si 6 aperto ieri mattina nel-
la sala Borromini in Roma, 
con un'ampia relazione del 
suo segretario generate on. 
Paolo Alatri, il IV-congres
so della Asosciazione Italia-
URSS. Sullo sfondo della sa
la, in cui avevano preso po-
sto un centinaio di delegati 
di tutte le sezioni della pe-
nisola, tin grande striscione 
che recava la scritta <Un 
ponte tra due culture > in-
dicava lo scopo e il signi
ficato della benemerita asso-
ciazione che ha ormai di-
ciassette anni di proficua at
tivita per l'amicizia tra i due 
paesi. 

* I lavori > sono stati aperti 
dall'on. Barbieri. Erano con 
lui alia presidenza, o fram-
misti ai delegati, numerosi 
esponenti del mondo cultu
rale e politico. Citiamo tra 
gli altri Semion Kozirev, am-
basciatore dell'URSS in Ita
lia, Giorgio Gorschov, consi-
gliere culturale dell'amba-
sciata sovietica, A. V. Roma
nov, ministro della cinema-
tografia, V. A. Tziurupa, vice-
direttore delle Isvestia, M. L. 
Vedissova, redattrice della 
rivista Vita Internazionale, 
l'ambasciatore Giulio Del 
Balzo, del Ministero degli 
Affari Esteri italiano, i ldbtt . 
Chelazzi per il ministero del 
Turismo, i professori Benia-
mino Segre, Antonio Pesenti, 
Giuseppe Acanfora, Ambro-
gio Donini, Alberto Masani, 
Angelo Macchia, Salvatore 
Caponetto, Tommaso Napo-
litano, Ferdinando Omizzolo, 
Cesare Musatti, Paola Delia 
Pergola, Edoardo Cajaniello, 
Daniele Aspri Cametti, i par-
lamentari • Meuccio Ruini, 
Giancarlo e Giuliano Pajet-
ta, D'Onofrio, Alberto Ca-
rocci, Pompeo Colajanni, Lu-
dovico Corrao. Ezio Vigorelli, 
il dottor Luigi Chiarini, di-
rettore della Mostra cinema-
tografica di Venezia, gli scrit-
tori Guido Seborga, Ignazio 
Buttitta, Maria Luisa Astaldi, 
Giancarlo Vigorelli, segreta
rio della Comunita europea 
degli scrittori, la signora Toti 
Dal Monte, i giornalisti Ce-
•are Zappulli e Antonio Ghi 
relli, i compagni Renzo Tri 
velli segretario della Fede-
razione romana = del PCI, 
Franco Ferri, segretario ge
nerate dell'Istituto Gramsci, 
Paolo Robotti e Amerigo Te-
renzi, i critici musicali Lui
gi Pestalozza e Alberto Mar 
cigoni, il critico cinematogra-
fico Mario Verdone, il dottor 
Ludovico Zozzi del Centro 
culturale Olivetti, gli slavisti 
Vittorio Strada e Pietro Zve-
teremich, monsignor Joseph 
Stankajavicius, vicario apo* 
stolico dell'Arcivescovado di 
Kaunas in Lituania, Raimond 
Roussat, segretario generate 
della Associazione France-
URSS e numerosi altri rap-
presentanti ' di associazioni 
culturali e di riviste lettera-
rie e scientifiche. Purtroppo 
l'ambasciata italiana non ha 
concesso ancora i visti a 17 
studiosi sovietici che dove-
vano essere presenti 

n saluto ai delegati e stato 
porto dal senatore Jores Bu-
soni, presidente dell'Associa
zione, che ha tenuto una 
commoesa commemoraztene 
della figura di Francesco 

Flora, l'antifascista, il lette-
rato, il pubblicista, che diede 
le sue migliori energie alio 
sviluppo dei rapporti di ami-
cizia tra l'ltalia e l'Unione 
Sovietica e che fu il com-
pianto presidente di Italia-
URSS. II senatore Jores Bu-
soni ha quindil sottolineato 
l'opera svolta in questo de-
cennio, i convegni culturali 
indetti. i'attivita editoriale, 
la funzione avuta da Italia-
URSS per la stipulazione del 
recente accordo culturale. 

Vangurio di 
Togfitffi 

of Congresso 
n cenpagne Tefllattl ha 

Inviato al IV CangresM di 
Italia-tJBSS II segvcute te-
legraaiHM: 

- IRVU r«desi«ae. ll sala-
Xm e aagari 41 baaa lavar* 
ai vestra cangreue. Stria-
gere aetaare pi* strettl le-
Kami di eanaacensa, stlaia 
recipraea e fmternlta tra II 
popole Italiana e I aaaall 
dell'Cniene Sevletlea, rea. 
dere aaaalari ncl aestre 
paese le canqalate ttariche 
decisive e 1 prakleail attaa-
11 della aaeleta saelallata • 
eon pita indltpenaaalle per 
la eaaaa del pragreeaa a 
della pace-. 
PALBfimO TOOLIATTI 

Fatti 
i 

flUOVf 
La relazione che subito do-

po ha svolto Paolo Alatri e 
stata particolarmente ricca 
di impegno culturale e poli
tico e si e soffermata su tut-
ti i punti essenziali, sia di 
carattere ideate, quanto di 
azione organizzativa, che so
no sul tappeto. II relatore ha 
iniziato con un esame della 
attivita della Associazione in 
questi tre anni e mezzo che 
la separano dal suo terzo 
congresso nazionale: ha cita
to l'accordo culturale stipu-
lato a Mosca il 9 febbraio 
1960, e l 'awenuta intensifl-
cazione di scambi tra i due 
paesi in questo triennio. Egli 
ha inquadrato questo svolgi-
mento nell'evoluzione della 
situazione politica internazio
nale e nazionale, dando il 
massimo rilievo al recente 
trattato di Mosca sull'inter-
dizione degli esperimenti nu-
cleari. 

Questo fatto nuovo — ha 
insistito Alatri — apre un 
periodo di piu intenso e frut-
tuoso dialogo' tra l'Unione 
Sovietica e gli Stati Uniti e 
trova due validi interlocu
tor! in Kennedy e KrurMov, 
Non meno interessante e sta
ta l'evoluzione degli orienta-
menti della Chiesa Cattolica, 
sotto il pontificato di Gio
vanni XXIII, che ha piu di 
una volta pronunciato parole 
di riawicinamento e di con-
cordia nei confronti di quel 
mondo socialista con il quale 
lo stesso cattolicesimo sente 
di avere in comune non sol-
tanto Taspirazione alia pace 
ma anche l'idealita dell'ele 
vamento umano nel progres 
so civile e sociale. 

Ci6 non signffica — ha pro-
seguito il relatore — che pos-
siamo dirci soddisfatti dell'at 
tuale stato di cose, e tanto 
meno dell'atteggiamento del 
governo italiano nei confron
ti del dialogo tra Est e Ovest 
e dei rapporti del nostra pae-
se con l'Unione Sovietica. E 
siste invece ' una resistenza 
politica e burocratica frap-
posta coscientemente al mi-
glioramento delle relazioni 
politiche e culturali e non 
mancano i fatti concreti a 
dimostrarlo. Paolo Alatri ha 
citato ad esempio la decisio-
ne del governo italiano di an-
nullare, almeno per ora, la 
tournee- in Italia del celebre 
coro dell'Armata Rossa e il 
fatto che l'ltalia e il solo tra 
i grandi paesi dell'Occidente 
nel quale i cosmonaut! sovie
tici non hanno ancora potuto 
mettere piede. ' 

Quanto al bilancio e all 
funzione di Italia-URSS, 
segretario generate dell', 
ciazione ha valorizzato t 
l'opera di conoscenza de 
versi aspetti della societa so
vietica svolta da questo or-
ganismo e ha insistiCo sul 
fatto che non meno£impor-
tante ed impegnativa, piu an
cora che per il passato, divie-
ne Fesigenza di favorire il 
dialogo culturale. « Oggi non 
basta piu — ha affermato 
Alatri — la pura e semplice 
informazione. II confronto 
critico e diventato parte in 
tegrante dell'esigenza di in
formazione. Non si creda che 
ci6 sia vera soltanto al li 
vello della culture piu qua-
lificata: il movimento operate 
italiano, al quale l'Associa-
zione Iulia-URSS si sente 
particolarmente legata, espri-
me esigenze critiche non me* 
no elaborate di quelle che 
sono proprie del mondo cul
turale. Ecco perche non ba 
sta piu fare una conferenza, 

una qualunque conferenza, 
bisogna fare una conferenza 
che sceveri la materia tratta-
ta; bisogna che il conferen-
ziere, sia egli italiano o so-
veitico, sia in grado di af-
frontare il dibattito col pub-
blico, sia capace di soddisfa-
re un pubblico che, a tutti i 
livelli, chiede ed esige rap-
presentazioni della realta so
vietica realistiche, ricche di 
luci e di ombre, cosi come e 
ricco di luci e di ombre il 
mondo sovietico >. • 

II compito dell'Associazio
ne non e mai stato quello di 
schierarsi a fianco di questa 
o di quell'ideologia, ma essa 
e flera di aver contribuito a 
far conoscere le grandi con-
quiste del mondo sovietico 
nel campo della cultura, del
la ricerca - scientifica, della 
istruzione scolastica. Alio 
stesso modo, noi non voglia-
mo porci, nei confronti del
l'URSS. in una posizione di 
subordinazione: abbiamo con-
sapevolezza di operare in un 
grande paese, di grande tra-
dizione civile, e che la produ-
zione culturale occupa nella 
nostra societa uno dei posti 
di maggiore rilievo. Di qui la 
importanza di un dialogo piu 
serrato c anche di una critica 
contro tutti gli ostacoli e le 
barirere che vi si frappongo 
no. L'oratore ha anche ac-
cennato al problema del re
cente dibattito culturale in 
Unione Sovietica ricordando 
come il fatto che venga ora 
sottolineata in URSS l'impos-
sibilita di una coesistenza 
ideologia ' non deve essere 
inteso come una voluta in-
terruzione dei rapporti ideo-
logici e culturali tra est e 
ovest; anzi, le dichiarazioni 
piu responsabili e autorevoli 
di parte sovietica assicurano 
che quella cultura non ha la 
minima intenzione di ritirar-
si dal contatto e dal confron
to con la cultura occidentals 
II recente incontro tra scrit
tori tenuto a Leningrado ne 
e la prova piu recente 

Studio della 
lingua russa 

Nella parte finale della 
ricca relazione Ton. AlatriTha 
analizzato piu particolarmen
te le difficolta che SOHO da 
superare nell'attivita rfell'as-
sociazione, e piu in generate 
nello stato delle relazioni cul
turali tra i due paesi. Venen-
do a parlare dei oompiti im-
mediati, il relat/re ha insi
stito sull'urgenaa e l'impor-
tanza di promuovere una 
grande campagna per l'inse-
rimento della/lingua russa tra 
quelle insegjfate nelle nostre 
scuole e atn-averso la radio, 
come g i a / a w i e n e in molti 
paesi occiaentali e come in-
dica ancHe l'accordo cultura
le italo-Mvietico del 1960. La 
attivitargia svolta in proposi 
to da /talia-URSS ha ottenu-
to influesti giorni il piu am-

riconoscimento quando 
l'Uriiversita di Leningrado 
ha/messo a nostra disposi 

ne 80 borse di studio per 
i/giovani che desiderano re-

rsi in URSS a perfezionar-
nella conoscenza del russo 

seguendovi dei corsi di sei 
mesi. Occorre anche — ha ag-
giunto Alatri — che vi siano 
piu frequenti e rapidi scam 
bi personali di studiosi dei 
due paesi, alleggerendo la 
procedura diplomatica 

Nelle sue applaudite con
clusion] il relatore e tomato 
ad indicare l'alto significato 
ideate della funzione che 
svolge Italia-URSS e l'aspi-
razione che sorregge la sua 
opera: cChe crolli ogni re
sidua barriera, ceda ogni ul 
teriore resistenza, sia supe-
rato ogni superstite ostaco-
lo sutla via di quell'incre-
mento dei rapporti italo-so-
vietici che e e sara sempre 
piu elemento del vasto affre-
sco internazionale della co
noscenza, dell'amicizia, della 
pace tra i popoli >. 

Nel pomeriggio si sono ini-
ziati gli interventi nel dibat
tito, che proseguiranno nella 
giornata di oggi. 

atomic a: a 

pun to e la trattativa? 
Un anno di sforzi non e servito a conquistarr la maggioranza 

degli atlantici — Un solo beneficiaritfTla Germania 

II vice sindaco di Longarone, Terenzio ArdulnL II su -
perlavoro deiygiorni scorsi lo ha stremato. E' stato 
ricoverato in/On ospedale di Feltre per un intervento 
chirurgico. LA sua assenza e quella di un altro consl-
gliere malaio non hanno permesso ieri l'elezione del 
nuovo sindaco e della giunta del paese distrutto.'' 

r 

Dal Vajont tutti 
' alia <marcia 

della sicurezza> 

p- ••? 

Dal noitro inviato 
• BELLUNO. 16 

Longarone non ha ancora il 
suo sindaco. II Consiglio co-
munale. decimato nei suoi mem-
bri dalla tragedia del 9 otto-
bre, ha aggiornato la riunione, 
che era convocata per questo 
pomeriggio, a venerdl prossi. 
mo. Mancava fra gli altri Te
renzio Arduini, candidate a 
prendere il posto di Guglielmo 
Celso, il sindaco scomparso. La 
fortissima tensione del mese 
passato ha compromesso la sa
lute di Arduini tanto che. rico
verato d'urgenza all'ospedale 
di Feltre, lunedl ha dovuto su-
bire un intervento chirurgico. 
Ora 6 gia in convalescenza, e 
non appena ristabUito prende-
ra il suo posto 

La gente t intanto teme la 
noncuranza, " U lento sovrap-
porsi del disintere*e alia flam-
mata di commozione dei pri-
mi giorni. 11 tardo cammino 
della normalita burocratica che 
subentra alio slancio eccezio-
n&le con cui la minaccia va 
affrontata ed imbrigliata su
bito, prima che possa scate-
narsi - una seconda volta., La 
-Marcia della sicurezza* in-
detta dal comitate d'azione per 
il progresso della montagna 
interpreta fino in fondo i ti-
morL l'ansia. ma anche lo spi-
rito di rivolta e non di su. 
pin a rassegnazione dj tutti i 
superstiti. i 

Le donne di Codissago, che 
i»ri spontaneamente, di loro 
iniziativa, sono scese a Bel-
luno, ne hanno offerto la ri-
prova. •>-• •. 

Con quetli di Longarone, si 
ritroveranno gli scampatj di 
Erto e Casso. E ci saranno 
quelll di Vallesella condanna-
ta a morte lenta. e pure la-
sciata nel piu complete ab-
bandono, senza che si inter-
venga a far pagare la SADE 
che, con il suo lago dl Pieve 
di Cadore, ha scritto il desti-
no dl VaUeselli. senza che si 
pensi a ricostrulre a piccolo 
paese in luogo sicuro. Ci sa
ranno quelll di Roccapietore 
• della valuta Agordlaa, do

ve si prosegue la costruzione 
di una diga in mezzo a mon-
tagne destinate a franare. 
- Bisognera che i bellunesi ri-
trovino al loro fianco migliaia 
di lavoratori, di cittadini di 
ogni altra regione d'ltalia: sol
tanto cosl la -Marcia della si-
curezza- diventera anche una 
marcia * della fiducia. Perche 
la gente della montagna non 
si sentira sola, e capira di po-
ter vincere. Non si tratta di 
compiere un puro gesto di so-
lidarieta. Si tratta di • una 
grande battaglia di interesse 
nazionale. Non ci sara • com-
missione parlamentare d'in-
chiesta, non saranno colpite le 
responsabilita della SADE sen
za una costante. poderosa pres-
sione dell'intera opinione pub-
blica. Non ci sara svolta nel
la linea dell'KNEL in senso 
democratico. finche all'ente 
elettrico dl Stato non sara fat
to intendere che esso non e 
sorto per continuare la stes-
sa politica dei grandi mono-
poll privati: e la svolta dovri 
awenire proprio a partire dal 
Vajont 

Una tragedia ' come quella 
del 9 ottobre non puo rieol-
versi con qualche decina di 
miliardi erogati dallo Stato 
fcioe dalla collettivita nazio
nale) a sanare le ferite peg-
giori. Occorre siano i respon
sabili a pagare fino an*ultimo 
centesimo gli immensi danni 
provocati. e non in nome di 
un astratto principio punitivo 
e nemmeno di una fredda giu-
stizia: ma perche deve cam-
biare 1'orientamento di fondo 
che e an'origine delle attivita 
economiche La ricerca di fon-
ti di nrofltto (in questo caso 
la realizzazione dl nuovi Im-
pianti idroelettrici), non puo 
awenire attraverso - la spo-
gliazione e la rapina delle rl-
sone della montagna. condan-
nando alia degradazlone inte-
re zone, trascurando perflno 
dl veriflcare flno in fondo se 
un impianto puo porre a re-
pentaelio la vita di vast- co
munita. 

fVuino rMM 

Quando { ministri degli 
esteri della NATO si riu-
niranno, il mese prossimo, 
per ' la sessione parigina 
del loro Consiglio, trove-
ranno probabilmente sul 
tavolo della conferenza un 
c progetto di trattato > per 
la costituzione dell'ormai 
famosa forza tmcleare del-
1' alleanza. Un annuncio 
semi-ufflciale in questo sen
so e stato dato a Washing
ton gia da diverse setti-
mane. E poich^ solitamen-
te tali annuncl seguono il 
raggiungimento di un ac
cordo, almeno sullo essen-
ziale, tra gli interessati, 
si potrebbe pensare che le, 
difficolta tutt'altro che 
scurabili paratesi sul C| 
mino del piano kennejhano 
siano state ormai jnsolte. 
Niente di simile, invece: il 
dibattito sullajforza ato-
mica continuq/a trascinar-
si, in seno aWMeanza, nel
la conjusiifne e nel dis-
senso. / 

Chi ha preparato, allora, 
ma dl trattato? Qua-* 

lo spingono innan-
Una risposta a questi 

terrogativi ci porta ra-
/ptdamente al centro della 

questione. 

Tutti ricordano da quali 
esigenze sia nato il proget
to della forza atomica. Si 
xrattava, sul piano milita
te. di potenziare I'appara-
to nucleare antisovietico, 
dandogli una maggiore mo-
bilitd e disperdendone una 
parte fuori del territorio 
americano, in modo ' da 
consentire una guerra nu-

leare prolungata oltre lo 
shqmbio dei primi colpi. 
Su\ piano della strategia 
politica, I' obiettivo era 
quelfVdi riportare e man-
tenere^otto direzione sta-
tunitenskglisforzi e le vel-
leita di\iarmo nucleare 
della Franria, della Ger-
mania occiltentale e della 
Gran Bretama In contra-
Ho con questt\xnrientamen~ 
ti, Washington ' propose 
agli alleari di\costituire 
una forza «integ%ata>. 

E' noto anche quale tor
tuoso cammino abbia\per-
corso, in tin anno, I 
De Gaulle Vha purani 
te e semplicemente ign 
rata. La Gran Bretagnd 
dopo essersi lasciata strap-
pare, nell'incontro delle 
Bahamas tra Kennedy e 

Macmillan, un < si > di mas-
sima, si e trincerata in una 
tenace resistenza al prin
cipio della < integrazio-
ne >. 1 soli a sostenere ca-
lorosamente il progetto so
no stati il governo di Bonn 
e, nel zelo atlantico, quel
lo italiano. Tuttavia, la re
sistenza britannica e la cri-
si politica aperta in Ita
lia dal voto popolare del 28 
aprile imposero in maggto 
alia conferenza atlanHca 

di Ottawa e in giugno, in 
occasion e del tnaopto di 
Kennedy - in Europa, un 
accantonamento della forza 
atomica. Cost, quando, in 
luglio. ili governo Leone 
prese I'iniziativa di *col-
loqui tecnici* con Wa
shington e con Bonn sui 
diversi aspetti del piano, 
perfino i dirigenti atneri-
cani apparvero sorpresi. 

II governo Leone nego, 
altera, che i « colloqui tec-
nici* potessero avere un 
significato politico. • Ma 
questo significato e'era, ed 
era chiaro. Tra gli Stati 
Uniti e I'URSS era gia in 
cammino Vintesa distensi-
va sulla fine dei test nu
cleoli, che faceva temere 
a Bonn Vinizio di un nuo
vo corso delle relazioni 
est-ovest, a danno delle sue 
aspirazioni di potenza ato
mica. Riaprire la dtscussio-
ne sulla forza atomica vo-
leva dire rtmettere in mo-
to un processo che contra* 
stava quel corso. Era, in
somnia, un prezioso servi-
gio reso alVoltranzismo te-
desco-occidentale e l'ltalia 
cui si wiirono la Turchia 
e la Grecia sfruttarono a 
fondo i « colloqui tecnici > 
come strumento di pres-
sione sugli alleati rilut-
tanti. Sono stati i delegati 
di questi paesi ad elabdra-
re lo schema di trattato; 
sono stati loro a concorda-
re, ancor prima che i l do-
cumento vada in discussio-
ne - a Parigi, I'addestra-
mento missilistico di loro 
reparti su un'unita da 
guerra messa a disposizio-
ne dal governo di Wa
shington. 

I termini del progetto 
sono noti, flnora, soltanto 
attraverso le indiscrezionl 

'della stampa, Essi possono 
essere cosi Hassvmtl. La 
forza atomica aHmnUea do-
vrebbe coneistere essen-
Mialmente in una flotta M 

GENOVA — II cacciatorpediniere lanciamisslli «Impavido», consegnato ieri alia 
Marina militare, fotografato dall'aereo. (Telefoto ANSA a <l'Unita») 

venticlnque unita navali di 
superficie, camuffate da 
trasporti mercantili e aven-
ti a bordo ciascuna otto : 
missili Polaris ad ogiva 
nucleare: in tutto, duecen-
to missili da combattlmen-
to. Gli equipaggi — seimi-
la uomini in tutto — do-
vrebbero essere misti, con 
prevalenza americana, te-
desco-occidentale e italia
na. La creazione di questa 
flotta dovrebbe costare dal 
quattro ai cinque miliardi 
di dollari, e dovrebbe ri-
chiedere dagli otto ai die-
ci anni. Ma le prime unita 
dovrebbero essere pronte 
gia nei prossimi due anni. 
Bisognerebbe dunque co-
minciare a pagare fin da 
ora: gli Stati Uniti e Bonn 
contribuerebbero, rispetti-
vamente, per il quaranta 
per cento ciascuno. l'ltalia 
per il quindici, la' Gran 
Bretagna (se accetta), per 
il cinque per cento: Tur
chia e Grecia metterebbe-
TO a disposizione soltanto 
gli effettivi -

Questa, la piu. recente 
versione della forza ato
mica « multilateral >, bat-
tezzata con la sigla MLF. 
Quali sono state le acco-
glienze riservatele? Essa 
soddisfa senzq dubbio. per 
ora, le ambizioni di Bonn, 
la quale, pur di accedere 
alle armi nucleari, sembra 
disposta a rinviare la sua 
rivendicazione di parteci-

are al controllo della 
su un piede di parita 

pe, senza diritto ameri

cano di veto); t miltfart-
sti tedeschi sanno per espe-
rienza che gli Stati Uniti, 
pur di fronteggiare Vin-
fluenza gollista su Bonn, 
si lasceranno indurre a ul-
teriori concessioni. N el 
frattempo, essi ostentano, 
a ' scopo ricattatorio, un 
vivo interesse per Videa 
gollista di una « forza ato
mica europea », su base an-
glo-franco-tedesca. 

Sotto la pressione italo-
tedesco-americana, la Gran 
Bretagna ha dovuto abban-
donare la negativa e accet-
tare • una partecipazlone 
< limitata > ai negoziati 
Ma la sua ostilita non sem
bra diminuita. Si fondono 
in essa motivi vecchi e 
nuovi: il rifiuto di una 
< integrazione » con agli a7-
tri partecipanti, il disinte-
resse per una formula che, 
ha scritto il Times, ~<non 
aggiunge nulla alia difesa 
dell'occidente, ma contri-
buisce grandemente a pro-
vocare I'URSS »; la consta-
tazione, infine, che una rea
lizzazione della MLF con-
tribuirebbe a minare il 
terreno d'incontrojs di in-
tesa tra est e ovest. II 
governo conservatore, del 
resto, ha i giorni contati, 
e si sa che i laburisU, cdn-
didati alia successione, 
hanno idee differenti. 
. E gli altri atlantici? Al-

cuni di loro, come la Nor-
vegia e la Danimarca, con-
dividono le preoccupazioni 
britanniche per le sorti del 
€ dialogo* est-ovest; anzi, 

vanno piu in la, come at-
testano le loro recenti pre
se di posizione contro lo 
armamento nucleare, per 
intese distensive in Euro-
pa. Nello stesso senso sem-
brano orientati I'Olanda, 
la Grecia (dove le elezio-
ni hanno posto all'ordine 
del giorno un rovescia-. 
mento della politico di Ka- * 
ramanlis) e il Canada. 
Quanto agli altri, i loro 
dubbi si sono ampiamente 
ed esplicitamente riflessi 
nei documenti finali della 
conferenza interparlamen-
tare atlantica, la dove si 
afferma che la MLF e mi-
litarmente <superflua> e 
politicamente inefficace. 

Un anno di discussionl 
non e stato dunque suffi-
ciente a conquistare alia 
idea della « forza atomica » 
la maggioranza degli atlan
tici. Alia riunione di Pa
rigi, il € progetto di trat
tato > elaborato a Washing
ton non potrdt non apparire , 
quello che e: la creatura 
di un gruppo minoritario, • 
nata da esigenze che con-, 
trastano apertamente eon 
quelle della pace e di una 
evoluzione democratica in 
Europa. Nessun'a questio
ne di *fedelta* atlantica 
e in gloco. nulla giustifica 
Vinserimento di un impe
gno cosi grave, che com-
porta solo nuovi e pesanti 
sacrifici e pericoli, nel 
programma di un governo 
italiano che pretende di • 
voler operare per la di-
stensione. 

N U O V I 
ABBONAMENTI 
PER l/AHNO 1964 

II V / 0 «Mczhdunarodnala Kniga» (Mosca, Smdenskaia-Sennaia 3 2 / 3 4 ) con-
tinua gli abbonamenti ai giornali e perfodki sovietici per Tanno 1964. (Hi abbo-
namenti si possono effefluare presso le seguenti librerie italiane: 

ROMA 
Ubiefla Rlnaaclta, Via Bottefne Oscar*. S 
Blbllot«ca Bamanltm, Via CMavU. M 

GENOVA 
lUna-URSS. Via CdUto Ragglo. !-• 

F I R E N Z E 
Lfbrcria International* Seeber, Via Torna. 
baonl 7e-r 

MILANO 
IU1U-UBSS, Via Oogaaa a: 4 

BOLOGNA 
Ubreru ParolInl. Via Ugo Bass), 14 

T O R I N O r 
Ubrerl* Latiea. Via Garibaldi. 3 - N 

UbrerU Internationale Treves M. De Ste-
.rtnu. Via S Teresa, fl 

• - i 

NAPOLI 
UbrerU International* Treves di I*© Last, 
Via 

T T J 


