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Gli osservatori inglesi analizzano le cause delta crisi arabo - israeliana 

LE CARTE PERICOLOSE DEL GIOCO 
AMERICANO NEL MEDIO ORIENTE 

II ruolo dei gruppi petroliferi nella crescente invadenza di Tel Aviv - La Gran Bretagna considera sostanzialmente decaduto I'accordo tripartito 

del 1950 - La teoria del «vuoto di potenza » - La mossa egiziana ristabilisce la situazione ante-Suez - II previsto attacco contro la Siria 
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Soldati egizianl prendono posizione di fronte alia frontiera israeliana. 

ro servizio 
LONDRA. 24 

Con la speianza di avcre <<> 
me strumento lsraele, gli aine-
ricam stanno gniocando una 
pericolosissima partita strate-
fl'wa in Arabia. II precipitate 
delta crisi taglia fuori. per il 
momenta, la tendenziale ricer-
ca di equilibria die (sia pur in 
mezzo a contraddizioni e ripen-
samenti) la Gran Bretagna ave-
va negli ultimi tempi perseguito 
in direzione di Nasser. Questo r 
il primo data delta situazio
ne. cos] come emerge dalla 
cauta ma significativa reazio-
ne del oovvrno e dai common-
ti espliciti dei circoli diplo-
matici inglesi. Anchc nel Me 
dio Oriente, come nel Vietnam. 
I'unilaterale assunzione degli 
intercssi generali dell'Occidcn-
te da parte americana si ac 
cnmpagna al tentatirn di trasci-
nare altri paesi in appoggio al 
ruolo di gendarme del mon-
do, a cui gli USA vorrebbero 
costringere i low alleati. 

E' di fronte a questa minac-
cia die il Guardian lamenta 
oggi I'indebolimenlo delta ca-
pacita di mediazione britanm-
ca mentre il Times sostiene la 
saggezza di « trarsi in dispar-
te ». rifiutando di lasciarsi com-
volgere. Gli atti del governo in-
glese, nelle ultime ore, confer-
mano questo atteggiamento fi-
no al punto di sostanziale di 
rergcnza daqli Stati Umti. 
Londra Un ribadito la sua ri-
chiesta di un intervenlo del-

II sindaco 

di Mosca 

ricevuto 

alia Camera 
La delegazione della citta di 

Mosca, ospite in questi giorni 
della capitale. e stata ricevuta 
ien mattina, a Montecitorio. dal 
presidente della Camera dei de-
putati on. Bucciarelh Duces. Oh 
ospiti erano accompagnati dal 
vice sindaco di Roma. Grisoha. 

VOSU mediaute limmediata 
convocazione del consiglio di 
sicurezza. Solo formalmente 
Wilson si c associnto alia di 
diiaraziane americana circa il 
diritto internazionalc alia li-
bera circoluzione marittima, in 
relazione al possibile blocco 
egiziano del golfo di Akaba. 
Ma. a tutti gli efjetti, la Gran 
Bretagna considera ormai de
caduto I'accordo tripartito an-
glo - americano - francese del 
1!)50 die prevedeva I'intervento 
automatico delle grandi poten-
ze in difesa dello status quo. 
Fu proprio in base a tale in-
tesa die Gran Bretagna e Fran-
cia parteciparono all'aggres-
stone contro I'Egitto, nel VJ5G. 

La situazione e mutata e 
Londra. mentre rifiuta decisa-
inente I'tiso della fnrza. solle 
cita oggi iallargamento della 
coitsultazione all'Unione Sovie-
tica. 11 comunicato emesso og
gi dall'ammiragliato brilannico 
e rivelatore: alle navi inglesi 
nel Mediterraneo e nel Mar 
Rosso e stato ordinato di « ri-
manere ai loro posti» ma — 
si e avuto cura di sottolineare 
— questo non significa die i 
mezzi navali siano stati posti 
in stato di allarme. 

Londra e probabilmente la 
capitale dove gli attuali svilup-
pi della situazione nel Medio 
Oriente vengono analizzati con 
maggiore chiarezza. sia per la 
disastrosa esperienza fatta in 
circnstanze analoghe died an
ni fa, quando il tentativo del 
governo conservatore di rove-
sciare Nasser falli miseramen-
te, sia perchp oggi — nella mu
tata prospettiva del graduate 
disimpcgno militare da eerie 
zone della penisola — gli in
tercssi inglesi stessi sono sot-
toposti all'attacco di chi non 
tollera mutamenti alio status 
quo. 

lsraele attraversa una diffi
cile fuse interna. 11 miracolo 
economico di qualche anno fa e 
svaporato. 11 ritmo di incre-
mento della sua economia e 
drasticamente disceso a livelli 
die minacciano il plena impie-
go e la prosperita del paese. 
Contemporaneamente si e ac-
cresciuta la preparazione belli-
ca e Vaggressivita. nel tenta-

• tivo di riguadagnare I'inizia-

. V * '-

Un carro armato siriano avanza lungo la linea di confine con lsraele. 

tiva come porta voce piu coe-
rente e intransigente degli in-
teressi occidentali, in primo 
luoqo di quelli del petrolio. 

La necessita di una ripresa 
economica e pari a quella di j 
un rilancio politico. Quella die 
e stata sempre la costante del
la politico di lsraele fin dalla 
sua costituzione ha trovato In-
fine una saldatura nelle diret-
trici di fondo dei grandi grup
pi petroliferi, insofferenti di 
ogni indugio politico die si 
frapponga alia infiltrazione e 
alia colonizzazione diretta dei 
paesi in cui essi operano. 

E' qui die il lento e difficile 
processo di i alleggerimento 
coloniale» dell'lnghilterra fa 
temere da un lato agli USA il 

Viaggio nel mondo caWolico veneto 

I circoli giovanili contro 
gli «argini» conservatori 

Cattolici e d.c. non sono la stcssa cosa - Una gioventu preparata e aperta che si raccoglie attorno a riviste e 
circoli come «Testimonianze» (Vicenza), «Mounier» (Verona), «Movimento San Zeno» (Treviso) 

Dal nostro inviato le dcrivano. Ma anche gli equi-
voci. come i nodi, vengono pri
ma o poi al pettine. 

A Padova un giovane operalo 
comunista della sezione Cam-

. porese. che aveva partecipato 
imarnrsi. In ccrte province j ̂ d u n d l b a t t i t o S l l , Vietnam as-

PADOVA. maggio. 
La DC veneta ha lineameuti 

politici confusi. e una foresta 
di simboli nella quale 6 facile 

troviamo fanfan.ani a leal, ai j s i c m e a d u n a c i n q u a n l i n a d i 

bonomiani contro aclisti e do- J c a U o I j c j c j r a c c o n t a v a 
rotei in altre morote. e bono- j -, s i c d a p p a s s i o n a t a r i 
miani contro i fanfamani Tutti VQ, d . . o v a n - c o n t r o H . della societa di domani 
l connubi. anche quelli piu • — 

quando si imposta la discus-
sione attorno ai problemi della 
pace (Vietnam) o della difesa 
della liberta e della democra-
zia (Resistenza, Grecia); sul 
piano dei c valori > sempre. at-
traverso un discorso che in 
veste 1'uomo e la sua hbera-
zione. la condanna della c so
cieta opulenta >. le prospettive 

_ . , delegato provinciale della DC 
•travaganti. sono ammcssi, pur- ; c h c

 b
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che alia fine sia salva .a .. | n e a m e r i c a
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n a a v c v a i n d i v i d u a . 
nea della conservazionc. della • . . . „ „„. • 
chiusura verso i comunisti. Non to
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a caso e nata propno nel Ve ' fhc « tragico » deUa lotta con. 
neto la storiella secondo cui la | t r o * comumsmo. 
DC e un partito con una base di ! « Per 'a pnma volta - ri ha 
sinistra che elegge uomini di ! dc"o quelloperaio — ho capito 
centre che fanno una politica ; che cattolici e democratic! cri-
di destra. A destra tutti i till \ stiani non sono la stessa cosa, 
ingarbugliati della matassa dc i ^ne il partito della DC non e 
vengono dipanati con cura nel 
telaio deil'anticomunismo. E 
quando il partito da solo non 
vi riescc. interviene con amo 
revole soUecitudine Tepiscopato 

Diceva una volta il vcsco\o 

necessanamente il partito di 
tutti i cattolici >. 

Qualcuno potra obiettare che 
qucli'operaio a\eva t scoperto 
lombrello >. Ma non e cost. 

Abbiamo parlato di questi e 
di altri problemi — rapporto 
tra cattolici e DC. unita poli
tica dei cattolici. clero conci-

i liare e clero conservatore — 
! con i giovani di vari gruppi e 
j circoli di ispirazione cattolica: 

c Testimonianze > di Vicenza. 
c Mounier * di Verona. « Movi
mento San Zeno > di Treviso: 
abbiamo letto i loro giornali. le 
loro riviste. i loro fogh che 
hanno titoli impegnati come 
Esperieme e Tempi Sostri o 
volutamente praticj come V*i-

nale Tempi Xostri di Vicenza. 
« E' una storia lunga. spia-

cevole e per nulla edificante — 
hanno poi raccontato su un nu-
mero speciale intitolato Xuovt 
Tempi Noslri i giovani vicen-
tini estromessi dal loro gior-
nale —. Un saccrdote molto in 
fltu-nte non riteneva giusta. o 
opportuna. la linea che Tenpi 
y»ostri seguiva l'anno scorso. 
Cosa fa? Compera la testata. 
spende 400 mila lire: i redat-
tori non ne sanno nulla. Ven
gono awertiti a cose fatte >. 

Adesso ci dicono che qualche 
prelato altrettanto influente 
vorrebbe estromettere dal <Mo-
vimento S. Zeno* di Treviso 
il giovane sacerdote che ne era 
stato il fondatore partendo da 

loro attivita meriterebbe qual-
cosa di piu di queste brevi an 
notazioni — e perche da essi ci 
e venuta l'immagine piu vera 
ed immediata del nuovo che fer-
menta dietro I'apparente im 
mobilismo della societa catto
lica veneta. Pero accanto a 
questi giovani bisogna collocare 
subito almeno una parte delle 
ACLI e della CISL. soprattut-
to del Trevigiano e del Bellu-
nese. oggi su posizioni netta-
mente differenziate da quelle 
della DC su una serie di pro
blemi economic! e politic! che 
costituiscono un fertile terreno 
d'incontro e di confronto coi 
sindacati di ispirazione socia-

Crollafo Tanticomunismo, crol-
Idto l'atlantismo, sotto la spin-
ta evangelica del Concilio. il 
mondo cattolico (o almeno una 
parte viva di esso) apriva il 

I discorso con quella parte non 
mdifferente di umanita che. sia 
pure con finalita del tutto di
verse. lavorava per la stcs-a e 
p.ii completa liberazione del 
luomo. 

Cosi il < dialogo > e cntrato 
nol Veneto. E" appena comin-
ciato. intendiamoci. ma gia si 
estende con la sicurezza delle 
co^e inevitabili perche neccs-
sarie. 

Prima di tutto perchd la con 
di Vicenza: c Hanno scritto che i fusione dei due termini (catto- j jiarata 'generosa. aperta ad 
eomando io. Hanno scritto che lico e dc) e ancora abbastanza i u n a assidua ricerca della ve-

corrente alia base di tutto il [ r i t a nemica delle barriere 
movimento sociahsta italiano. 1(jeali. insofferente e critica 
e in secondo luogo perche il v e r s o j a mistificazione confes-
Veneto era stato. fino ad ora. la ! sionalc del partito politico de-

io dirigo 1'economia. la qucstu-
ra. le scuole. la borghesia. il 
movimento opera io, il costume. 
Niente di piu assurdo. Convcn-
go che moiie volte tutti ven
gono da me per sbrogliare le 
loro question!. Ci sono venuti 
anche i sindacalisti. Ma se il 
loro amor filiate li porta qui 
non posso rifiutare d'intene-
nirc>. 

Questo strctlo legame di in 
terdipendenza tra episcopato e 
partito politico ha mantenuto in 
vita, qui piu che altrove. il 
grosso equivoco dcll'unita di 
tutti i cattolici nella Democra 
l ia cristiana, equivoco che la 
DC si e ben guardata e si guar. 
da bene dal chiarire per non 
perdere gli enormi vantaggi. 

solo cleltorali che da esso 

regione che struttu raiment e 
aveva offerto ben poche pos-
sibilita di operare Q necessario 
« distinguo >. 

Oggi un viaggio alia base del 
mondo cattolico veneto c quan-
to di piu interessante e stimo 
lante si possa fare, avendo 
chiaro di non chiedere da que 
sto viaggio rivelazioni di svolte 
radicali e di mutamenti rivolu-
zionari. La prima scopcrta e 
che anche qui il tempo degli 
c argini» & tramontato e che 
il dialogo tra cattolici e comu
nisti, pur con tutte le limita-
zioni < venete». h diventato 
possibile: sul piano politico, 

cenza Nuova. E abbiamo fatto i dividuo apcrto al confronto 
j una seconda scopcrta: quella j ideale. libero e maturo per 
| di una gioventu cattolica pre- i scelte autonome. N'on sappiamo 

' come andranno a finire le co se. 
Sappiamo soltanto. per avere 

assistito personalmente ad una 
discussione tra i giovani del 
San Zeno provenienti da fam»-
glie cattoliche e comuniste. ope. 
raie e borghesi, che da questo 
Movimento escono ed usciran-
no (se vivra) uomini non an-
nichiliti dall'autorita religiosa 
e proprio per questo coscienti 
fino in fondo della necessita di 
agire secondo verita. sappiamo 
che il rinnovamento rifiutato 
al vertice deU'episcopato ve-
neto si sviluppa alia base con 
una energia che nessun inter-
vento amministrativo riuscira 
ad arrestare. E questa e stata 
la terza e non meno interes
sante scopcrta di questo nostro 
breve viaggio 

Se ci siamo soffermati fin qui 
sui giovani cattolici — ma la 

•ista: bisogna collocare i gio- i 
I vani agricoltori raccoltisi attor- j 

un indirizzo pedagogico che { no alle CECAT (Centri di edu 
rompeva coi metodi tradizio- j cazione dei cooperatori agri 
nali c costrittivi del circolo ] coli trevigiani). un esperimento j 
parrocchiale per fare di ogni i sociale di grande interesse pro 
membro del Movimento un in • mosso dai cattolici in queste ; 

campagne venete tra le piu ar J 

Augusto Pancaldi 

« vuoto di potenza » e dall'al-
tro fa da ostacolo all'urgenza 
del profitto dei cartelli monn-
pnlistici internazionali. Da al
meno sei mesi. autorevoli e 
insospettabili fonti londine^i 
hanno segnalato la formazione 
di un triangolo d'aggressione 
die ha come vertici nei gruppi 
oltranzisti lsraele, la CIA e la 
Giordan'm. Non a caso questa 
ultima c I'unico paese arabo 
die abbia denunciato la Siria. 
Nel rompere le relazioni diplo 
matiche con quel governo. che 
piu precisamente si oppone al
ia penetrazione e alio strapo-
tere occidental, la Giordania 
ha rivelato tutto il senso del 
la manovra. 

Dal canto suo, 11 Cairo non ha 
fatto altro dip rispondere alia 
minaccia. Con I'occupazione del 
Sinai e del golfo di Akaba. 
I'Egitto ha rcstauratn la leqil-
timita della situazione ante-
Suez quando liraple. sotto la 
protczione anglo-francese. si 
impadroni dei punti strateg'ct 
che esta p'ntdica essenziali so-
pratlutto per lo sviluppo dei 
traffico e dell'industria di raf-
fineria. a cui e stato data sem
pre maggior ivrementn in di 
retta concorrenza con gli inie 
ressi locali arabi e in totale ac-
cordo con le regole del giocr. 
dei grandi imperi petroliferi. 
Va rilevatn anche. come fanno 
onqi i commentatori ingles. 
che le vecchie questioni irri-
solte della Palctina primn r 
di Suez poi sono rimaste pe 
ricolosampnte sospese prn&n'o 
per il rifiuto di lsraele alle ri 
chieste delle Nazioni Unite. s'"i 
per quanlo riguarda gli iw'cn-
nizzi per i territnrj arabi occu-
pati dagli israeliani dono il '-IS. 
sia per quanlo rigmrda le ispe-
zioni di frontiera. 

A questo riguarda le prntestc 
della Siria sono gi'iste. o^rc 
che reali. UEgitto ha iToltn 
sul suo 'erritorio i cant:naen1'' 
dell'ONU per un decevnin 
lsraele si e tempre rifiutain di 
farlo. Anche negli nrvtvevii 
f.loisrael'wni irglesi si fa on 
serrare che il miqlior rrodn 
con cui Tel Aviv pntrehhe di 
most rare la sua biiana ledc 
e la sua vnlonta di envtrihui-
re a un abhnssamento delta 
tensione sarebbe quella rii in 
rHare ora i rappresentar.ti del 
VOSU enlro le sue frontiere 
L'Egitio si e mos>o perche era 

a conoscenza di un piano di 
attacco israeliana contro lo S>-
ria, fissato per il 17 s o * .so 
Era stato proprio il primo ivt-
nistro itraeliano- il 12 mag 
gio. ad accenderp la scintilla 
della crisi col dichiarare im 
tenzione del suo governo di « ro-
vesciare il regime di Damasco-.. 

Un obiettivo. questo. che si 
accorda esattamente con 1>J a-
spettative delle compagnic pe 
troll fere di fronte a govrni 
locali decisi a contrasta-e lo>c 

il passo con forme trattotive. 
su una piu equa distrtrr.ione 
degli utili, fino alia pio^pett-
va ultima (U'Vn luizioiializza-
zione di qiid petiolio ar-ibo die 
(malgrado ogni rpcciHe ten'a 
tivo di sostituirla con fonti * pin 
facili y. come la Nigeria) rnra 
ne ancora il piu a birm rter 
cato, quella clip I'oc iden'c pa
cta menn di tutti. pre::o poll 
tico a parte. 

Leo Vestri 

mocristiano. la realta truccata 
del centro-sinistra. le resistenze 
dell'episcopato conservatore al 
rinnovamento conciliare. 

I gerarchi dc e le autorita 
ecclesiastiche meno aperte fin 
gono di non preoccuparsi di 
questa forza nascente che mi 
naccia di modificare. alia lun
ga. I connotati tradizionali del 
la regione veneta e quindi la 
sua omogeneita c bianca >. Ma 
non mancano di intervenire. 
anche pesantemente, quando 
ritengono che il < criticismo > 
dei giovani abbia superato il 
< livello di guardia >. Com'e ac-
caduto, per esempio, col gior-

retrate del nostro Paese. dal 
punto di vista tecnico e cultu 
rale, per la funzione di freno 
esercitata nei decenni dal clero 

Ed ecco quest! aclisti e sin
dacalisti. cooperatori delle CE
CAT e giovani di San Zeno. uni-
versitari di altri movimenti 
cattolici e personality dc in ri-
volta contro le chiusure del 
partito e gli inganni del centro-
sinistra. ecco queste forze non 
piu sotterranee ritrovarsi fian-
co a fianco coi comunisti. coi 
socialists coi repubblicani nel
la manifestazione di Mestre 
per la pace nel Vietnam. II 
colpo deve essere stato forte 
per chi aveva coltivato in tutti 
questi venti anni l'immagine 
di un eterno « venetismo bian
co >. reazionario e manieheo, 
coi buoni dentro e i cattivi 
«rossi * fuori delle mura im-
prendibili della fortezza cleri-
cale e dc. 

ARTURO MASSOLO 
LA STORIA 
DELLA FILOSOFIA 
COME PROBLEMA 
a cura di Livio Sichirollo 
Collana Socrates 
paginc 280/2800 lira 

« Sentiamo il dovere di ricordare e raccomandare 
il nome di Massolo a quanli si preoccupano di cer-
care cose che durano, testi sicuri. insomma qual-
cosa che faccia pensare a un disegno compiuto e 
sicuro di opera -. (Carlo Bo) 

VALLECCHI 
EDITORE 

La scomparsa di Cino Del Duca 

E MORTO IL 
RE DELLA 

STAMPA ROSA 
Inizio la sua attivita fra le due guerre - Costretto dal 
fascismo a riparare in Francia fu un eroe della re
sistenza francese • Fu tra i fondatori del «Giorno» 

Cino Del Duca. editore e 
produttore cinematografico. c 
morto — colpito da trombost 
ccrebrale — in una chnica di 
Milano. La salma e stata tra-
sportata ieri nella sede cen-
trale dello sue edizioni italia 
nc. in via Borgogna. dove 6 
stata allestita una camera ar-
dente. I funerali si svolgeran-
no domani. alle 10.30. nella 
chiesa di San Babila. N'umc 
rosi attestati di cnrdoglio e di 
stima sono pcrvenuti in que
ste ore alia famiglia. da tut 
to il mondo: tra gli altri quel 
!i del I'rtsidrnte della Kepub 
bhca. Saragat c del vice pre
sidente del Consiglio. on.le 
Nenni. 

In Franca, dove era em 
grato durante il fascismo e 
dove svolgeva ormai la sua 
principale attivita. Cino Del 
Duca era nolo come « d re 
ddla pre^e du coeur ». // re 
delta stampa rosa. L'n titnlo 
che vanta a buon diritto an 
die per I'cditoria ilahana. do 
ve — tantn per fare una ra 
pida citazione — ncgh anni 
immedialamente successivi al
ia gutrra aveva lanaato la piu 
popolare testata settimanalc: 
«Grand Hotel». Lo sua pas-
sione e la sua eccezionale sen-
sibihta editoriale, tuttavia. ri-
salgono alia sua prima giovi-
nezza: nato a Monledinove in 
provincia di Ascoli Piceno, egli 
comincib ad avvicinarsi al mon
do € rosa y delle dispense per 
mantenersi agli studi. Girava. 
xnfatli — come informano le 
sue biografie ufficiali — per le 
Slarche. vendendo dispense e 
stabilendo quel primo mlenso 
contalto col pubblico che do 
vera sapientemente sfruttare 
qualche anno dopo. Al termine 
della prima guerra mondiale, 
tuttavia, ritroviamo Del Duca 
ferroviere: e coinvolto nella 
grande epurazione fascista, che 
tentava di trasformare in stra

in cut o del regime quel grande 
smdacato dalle forti trudizumi 
socialise. Dopo alcuni mesi di 
carcere. egli tento tuttavia i 
primi passi nell'editona. .sera 
pre nel regno della stampa po 
polare. 11 suo intuito gli fece 
scoprire alcuni grandi iwm\ 
della letteratura rosa (come 
Luciana I'everelli). ed a lui t i 
devoim seltimanali popolans^i 
mi come « Stelle > (diretto dal'a 
I'everelli. ormai famo^a) c 
<• 9 novellc * diretto da Maner 
Lualdi. II fascismo. tuttavia. In 
costrinse nuovamente ad ab 
bandonarc I'ltalia. Hiparato in 
Francia. Del Duca riprcse la 
sua attivita con grande succes-
so: fin quando I'mvasione na 
zista non lo coslrmse ad una 
nuova interruzione. !n quegh 
anni difficili egli prese parte 
alia resistenza attiva francese. 
meritandosi la c Legion d'ono 
re » e la « Croce di bronzo ». 
Poi. nel 1915. riprcse latlivita 
editoriale. in Francia ed in I 
talia. A t'arigi rilevo il moren 
te Franc Tireur, trasforrr.an 
dolo ndl'atluale Paris Jo:i.\ 
uno dei pm popolari tabloi 
di francesi. In Italia, nel '.',*. 
fu tra i fondatori del < Giorno ». 
Ma questo 6 soltanto un aspet-
to della sua straordinana atti
vita: il suo regno principale, 
infatti, rimase la stampa rosa 
ed t fumetli (e i foloromanzi). 
Decine di testate e collane. tra 
cui — per I'ltalia — possiamo 
ricordare «L'Intrepido» e U 
«Monello >. / suoi periodici 
raggiungono ormai una tiratura 
settimanale tra i set ed i sette 
milioni di copie. 11 suo stabili-
menlo tipografico di Maison al 
Fort, in Francia. e uno dei 
piu grandi d'Europa (con 14 
rotative, per 150 mila copie 
Vora). Non meno intensa e for-
tunata la sua piu recente car-
riera di produttore cinemato
grafico. E' a lui che si decono. 
tra Valtro, film come « GrisW », 
«11 bell'Antonio >, « L'avvtm-
tura ». 


