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L Hndustria 
aeronautica si 
tarpa le ali: 
cost corriamo 
il rischio di 

perdere 
Vaerobus Un modello in grandezza natural© d«l supersonico franco-inglese «Concorde» presentalo all'ultimo Salone aeronautlco di Parlgl. j=Z 

E' in fate di avanzata costruzione e pu6 trasportare in circa tre ore 136 passeggeri da una costa all'altra dell'Atlantico. = 

Voliamo a turbina, pensiamo a pistoni 

La strategiQ dell'lmperlallsmo USA alia rkerca 4\ una nuova base 

Come fare di Cipro 
una portaerei NA TO 

Gli enormi interessi politici, economic! e strategist delle potenze 
occidentali in gioco nel Medio Oriente • Significative ammissioni 
di McNamara -11 fallimento del « patto islamico » • Le conseguen-
ze del colpo di Stato in Gtecia e delVaggressione israeliana 

II magnifico Breda-Zappata, il quadrimotoro di linea costruito *o disegno dell'ing. Zappata della 
Brada di Sesto S. Giovanni, nell'immediato dopoguerra. L'aereo aveva sollevato a suo tempo molto inte
resse fra le compagnia di navigation* ettere. Competeva validamenle con i Constellation ed i DC-4 
americani. Aveva una velocita di crociera di 560 chilometri a 6.000 metri e poteva trasportare 
55 passeggeri tulle rotte intercontinental! e 80 su quelle metropolitan. 

Una immagine dell'aerobus europeo battezzato A-300. Sara costruito dalla Hawker Soddeley inglese, 
dalla francese Sud Aviation e dal gruppo tedesco Air-Bus. Anche I'ltalia e stata invitata ad entrare 
nella combinazione. L'aerobus pu6 trasportare 300 passeggeri a 800 chilometri orari, su tratte di 
2.400 chilometri. L'industria aeronautica italiana potrebbe costruire parte della cellula del colosso, 
per un costo preventivato che supera i 200 miliardi. 

II governo non ha ancora risposto alVinvito ad entrare in un « pool» europeo per mantenere 
Vindipendenza dagli USA - / meszi tecnici e finanziari non mancano per costituire VAVIO-SUD 

MILANO, 7 ottobre 
Voliamo a turbina e pen

siamo a pistoni. Avanti dt 
qtiesto passo ci costruiremo 
qualche aeroplano a mano al-
I'cpoca dei jet. Siamo dwen 
tati I'ombra di una tradizio-

f operazione «cieli aperti» dj 
' incalcotabile importanza e in 
I corso. Dal suo successo dipen-
I dono anche le sorti dell'ind'i-
1 stria aeronautica italiana. 
! Chi arriva prima sul merca-
i to mondiale con supersonici 

ne aeronautica di primo pia- ; come il franco.inglese «Con
corde », capace di trasportare j 
in tre ore al di la dell'Atlanti-
co 136 passeggeri a velocita 
Mach 2,4, ha qualche possibi
lity di soprawivere. Occorre 
battere sul tempo gli america
ni mettenda in aria subsonici 
come l'aerobus europeo. Si 
tratta di un colossale bireatto-
re che nasce da una combina
zione franco-anglo-tedesca, in 
cut siamo invitati a entrare, 
che porta 300 passeggeri alia 
velocita di 800 chilometri ora
ri su tratte di 2 400 chilometri. 

Dall'altra parte dell'Atlanti-
co la «Boeing» americana 
prepara un supersonico capa
ce di volare a Mach 3, cioe 
3 000 chilometri, a 20 mila me
tri di quota. La « Lockheed » 

ha in progetto un aerobus. il 
« Galaxy », che dovrebbe tra
sportare entro il '72 a 900 chi
lometri orari 230 o 300 pas
seggeri su tratte di 3.000 chi
lometri. 

La gara e aperta. Tutto lascia 
presumere che il « Concorde » 
arrivi prima del « Boeing » a-
mericano. Che l'aerobus euro
peo tagli di un'incollatura il 
traguardo rispetto alio « Jum
bo » statunitense. 

l'industria europea ha tutte | razione aeronautica a ragqio 

II momtr.to 
della verita 

no. Abbiamo atle spalle pri 
matt e records che portano i 
nomi di De Pinedo, Ferrarin, 
Aiello, Maddalena. Magnifici 
aerei come il quadrimotore 
Breda-Zappata 308 prodotto e 
difeso a Sesto S. Giovanni 
nel primissimo dopoguerra. 
Questo aereo poteva compete-
re validumente sulle rotte in-
tercontinentali con i Constella
tion e t DC-4 americani. La 
sua compare sui campi di vo-
lo aveva sollevato molto in-
teresse fra le compagnie di 
navigazione aerea. Ma il go
verno to privd dei fondi ne-
cessari per una adeguata pres-
surizzazione e lo fece marci-
re in Somalia. 

Retorica dell'aria, si dira. 
Roba d'altri tempi. D'accordo. 
ma non e stata aria fntta C'e 
ancora della sostanza. Lo di-
mostrano gli tnsistentt inviti 
inglesi e francest per farct 
entrare nel giro delle produ-
zioni aeronautiche europee. 

Come va l'industria aero
nautica italiana? La diagnosi 
deglt esperti e che siamo sul-
I'orlo del collasso: che ci stia-
mo tarpando le alt. La sua 
sorte e legata a quclla dell'a-
viazione europea che ccrca di 
ricontporrc le sue sparse 
membra. Essa ,ion puu so
prawivere con la testa a Pa-
rtgt. t piedt a Londra o a 
Bonn, e il corpo a Roma. La 
fchtaccia la pressione produt-
tiva e commerciale deglt Sta
li Unilt It frazionamento del
le produztont nazionali e pot 
giunto al limite 

Vn'tamo dalla metafora con 
una panoramica sulla situa- , 
zionc. L'Aerfer dt Napolt — Una veduta del grand* jet di 
Vazienda aeronautica a par- ' Hnea sovietico «l lyuscin-62» the gorerm francese. inglest 
teapazione statale con un mi- e n . , , Mosca a Roma, al Cana- j tedesco tl 1$ setternbre I 
gliaio di operai — produce. 
ad esempio, parti delta cellu
la per i DC-9 americani della 
Douglas, ma non fabbrica mo-
tori. Gli inglesi fanno per con-
tro det grossi motort a turbina 
che ranno messi alia stanga su 
aerei fatti in Europa. potehc 
negh Statt Vmti non hanno un 
mcrcato I francesi derono 
dal canto loro tmpiecare co 
!>tose conoscrnzc rtcarate da 
un noterole impcano aeroipa 
ziale rcahzzato a dtupetto deglt 
USA Hanno messn m linea 
apparecchi prestigioti come il 
nCararelle*. ma per procederc 
hanno bisognc di partners eu-
ropet 

Grandi spaii 
economic! 

L'aeronauttca del recchto 
contincnte non pub qumdi so
prawivere restando in parte 
francese. in parte inglese. in 
parte italiana I supersom 
ci e gli aerobus hanno bi-
sogno di grandi spazt eco-
nomici e geogratici per pro-
sperare. Di spazi come quel-
li degli Stati Uniti o dcll'U-
nione Sovietica, pronto a com-
petere sul mercato intemazio-
nale con una inridiabile pro-
duzione. E la recchia Europa? 

L'Europa d'oggt e un gran-
de spazio geografico ad eco
nomic dicise. Nell'Est sociali
sts ha un'industria aerospazia-
le d'avanguardia. Ad Orest sta 
giocando la carta deWindipen-
denza davanti all'lnvadenza 
aeronautica statunitense. Una 

da e al Nord America. E' spinto 
alia velocita di 950 chilometri 
da quattro turbine poste in coda 
• trasporta 180 passeggeri. 

Certe pettegole dell' aria 
italiana ribatteranno proba-
bilmente il tasto sull'atte-
so e sempre smentito di-
vorzio franco - inglese per tl 
a Concorde ». Che non si trat-
tt di una idilliaca combi
nazione e risaputo. E' piii 
un matrimonio d' interesse 
che d' amore: ma funziona. 

j In caso contrario gli inglesi 
> non saprebbero dove mettere 

t loro grossi motort, ed t fran
cesi la dote tecnologtca accu. 
mulata negh ultimi tempi. 

Al posto delle chiacchiere 
ci vogliono dei fatti. E' arri-
vato tl momento della verita. 
La Dessault — il gruppo di 
oltralpe che impiega 12 mi-
la dipendenti equivalenti al-
Vintera manodopera italiana 
addetta alia costruzione di 
aeroplant — ha invitato I'l
talia ad entrare nel «pool» 
europeo per mettere in linea 
I aerobus La nostra tndustria 

! dovrebbe produrre parti della 
' cellula- ossia le parti dello 
' aereo motori esclusi. II pro-
I getto prevede la costruzione 
, d: r.00 aerobus entro il 1990 
, II costo della cellula e stato 
I i\:Uitato tntorno at 227 mi 
. hard: di lire itahane 

L'accordo per I'acrobut, eu 
' ropco e gia stato firmato dui 
! nnrcrm francese. inglese e 

tre 

le possibility tecnichc, flnan-
ziarie e commercial: per ope-
rare autonomamente, cioe in-
dipendentemente dall' inter-

I vento degli Stati Uniti, e pro
pria quello dell'aerobus. II 
vantaggio che esso presenta 
non e soltanto quello di ri-
durre i costi di trasporto, ma 
anche quello di snellire I'in-
tensita di trafjico su eerie 
rotte parttcolarmente afln'la-
te a. In attri termini VEuro
pa e nelle condizioni di farsi 
l'aerobus. Quanta a venderlo 
in centinaia di esemplari ba-
sta ricordarsi che al mondo 
non ci sono soltanto gli Sta
ti Uniti. C'e VEuropa, i Pae-
si del terzo mondo, VAfrica. 
VAsia. 

E c'e di piii. Una collabo-

curopeo, od aperta ai Paesi 
dcll'Est. pub contribuire de-
cisamentc al recupcro tecno-
logico nei confronti degli USA 
Un subsonico come l'aerobus 
tiene sgombro ed agqiornato 
il campo delle tecnologie pri-
marie. Con<;entirebbe una he-
nefica pioggia di brevetti dal-
V aeronautica sull' elettronica, 
la siderurgia ed altn settori 
decisivi per to sviluppo indu
strial. L'aerobus farebbe del 
ben" nnche at mrdt pro-
rt'i"i-i nn<;tra"i ttttt: presi — 
cone rcdremo prossimamente 
— dalla Ireaola deglt a execu
tive » da affari. 

II superamento di certi pro-
blemi ne proporra natural-
mente dei nuovi. Quello, ad 
esempio, dell'integrazione del-
I'industrta aeronautica in « u-
nita produttiven europee in 

cui le partecipaziom statalt 
non facciano la parte del pa-
gatore net confronti dt prwa-
t- come la FIAT, prontt a m-
cassare. Le prospettive di en
trare nel a pool » per l'aero
bus diventerebbero intanlo 
piii concrete se il governo ren-
f/esse disponibili duecento o 
trecento miliardi. II bilancio 
dell'IRI — ha detto recente-
mente Petrilli — prevede 3.100 
miliardi dt investimenti. Di 
questi circa 400 sono disponi
bili per combinazioni a livel-
lo europeo. Un colosso come 
I'IRI pub comunque mobili-
tare le risorsc P le disponi-
bilita occorrenti per Vimpresa 
C'e insomma quanio basta 
per mettere in piedi VAvio-
Sud e non perdere l'aerobus. 

Marco Marchetti 
(Continua) 

Ferche Cipro b tanto impor-
tante? Quali sono le ragioni 
del rinnovato interesse ameri-
cano verso l'isola del Medi-
terraneo? Vediamo quello che 
ha detto in proposito Harlem 
Cleveland, ambasciatore USA 
presso la NATO. «II sistema 
difensivo della NATO ha dei 
punti rlancheggiatori cosl co
me un centra. La crisi di que-
st'anno nel M.O. ha attirato 
con urgenza l'attenzione su un 
aspetto nuovo e pericoloso del
la situazione In quella via ma-
rittima toccata da quattro 
membri dell'alleanza. 

« Non 5 mai stato detto che 
la NATO abbia un ruolo ope-
rativo per il mantenimento 
della pace al di fuori del pro-
prio perimetro difensivo, che 
e gia assai ampio. Ma dal pun-
to di vista delle consultazio-
ni politiche invece il consi-
glio nord-atlantico, natural-
mente, affronta i problemi glo-
balmente. Cosi il consiglio se
gue e prende in considerazio-
ne la guerra e i suoi sviluppi 
nel M.O. Ma, mentre il M.O. 
nel suo insieme e al di fuo
ri della cosiddetta area del
la NATO, l'insieme del Medi-
terraneo 6 una parte del si
stema difensivo, e all'mterno 
del perimetro entro il quale 
il trattato indica che un at-
tacco contro uno degli allea-
ti diventa un attacco a tutti 
i membri dell'alleanza. Quel
lo che fa apparire il ruolo 
sovietico nella crisi del M.O 
particolarmente complicato per 
la NATO, e lo sforzo eviden-
te dei sovietici di utilizzare i 
fermenti esistenti nella regio-
ne per porre le basi della lo
ro presenza militare nella re-
gione mediterranea. 

Nuova presenza 
nel Mediterraneo 
« Fino al '63 la presenza so

vietica nel Mediterraneo era 
inesistente. Quattro anni or 
sono essi hanno deciso di esse-
re presenti nella regione e vi 
hanno mandato una forza na-
vale che gli ufficiali della NATO 
hanno chiamato la VI Flotta 
sovietica. Dal '63 al '66 le forze 
sovietiche mediterranee sono 
cresciute 10 volte. Non possia-
mo quindi ritenere che il mo-
do di pensare o di parlare dei 
sovietici esprima realmente la 
loro posizione in quanto ap-
pare che essi non hanno ab-
bandonato la forza quale esten-
sione delta diplomazia ». 

II raggiungimento di questi 
obiettivi avviene nella nuova 
strategia americana attraverso 
una tattica basata sulla guer
ra e i conflitti locali, sull'iso-
lamento di tutti i fattori di pro-
gresso nella certezza che tut-
to questo non portera ad un 
conflitto di natura piii gene-
rale. La scelta dei Faesi e del
le zone, non e quindi fatta a 

caso, ma segue l'ordine logi
co di un programma prestabi-
lito. Per questo la repentina 
drammatizzazione della situa
zione a Cipro non dipende tan-
to dai fattori di ordine inter-
no quanto da una situazione 
internazionale che ha contri-
buito ad aumentare l'attenzio
ne e l'interesse politico e stra-
tegico della maggiore allean-
za imperialista sul Mediter
raneo in generale e su Cipro 
in particolare. 

II fatto e che questa zona 
del mondo sta assumendo un 
nuovo peso strategico, politi
co e rrulitare in seguito al-
l'uscita della Francia dallo 
SHAPE, at programmi di pro
gressive disimpegno dell'In-
ghilterra (abbandono di Aden 
e smantellamento di alcune 
basi a Malta), alia preoccu-
pazione crescente per Pappa-
rizione per la prima volta di 
forze sovietiche in una zona 
che gli americani hanno sem
pre constderato come propria. 

Non e la prima volta che 
la NATO tenta di estendere 
la propria influenza nel Me
diterraneo orientale a Cipro. 
Infatti, durante la crisi del 
1963'64 la Gran Bretagna pro
pose a Makarios che fosse 
afndato a contingenti NATO 
il compito di normalizzare la 
situazione. II ricorso all'ONU 
della Repubblica cipriota im
ped! il successo di questa 
manovra inglese. Ma qual e 
in concreto il piano NATO per 
arrivare sull'isola? E' presto 
detto: cessione alia Turchia 
di una parte dell'isola sotto 
forma di base militare e da 
re il via alia reahzzazione del-
l'ENOSIS con la Grecia dalla 
parte restante di Cipro. Que
sto farebbe, secondo i din-
genti della NATO, tutti con-
tenti, in quanto si darebbe 
soddisfazione alia richieste 
turche, si realizzerebbe l*uni-
ficazione e la NATO, attra
verso essa. arriverebbe alia 
conquista di basi su quest'iso-
la importantissima per il con-
trollo del M.O. e del Medi
terraneo occidentale. Inoltre, 
e utile ricordarlo, si otterreb-
be cosl la sparizione della 
Repubblica cipriota colpevole 
di avere in pochi anni costrui
to un regime democratico sul 
piano interno e una politica 
neutrale sul piano interna
zionale. 

• Le potenze occidentali han
no enormi interessi economi-
ci. politici e strategici nel 
Medio Oriente: la funzione 
specifica dell'ala sud-est del 
Patto atlantico e il ruolo geo-
strategico di Cipro in questo 
settore diventano determinan-
ti in un momento in cui gli 
USA e i loro alleati sono co-
stretti ad abbandonare le pro-
prie basi in quella parte del 
mondo. Esiste poi un'altra 
ragione di questo rinnovato 
interesse verso questa zona 
del Mediterraneo. Gli USA 
hanno insist ito molto negli 
ultimi tempi sul fatto che il 
Medio Oriente sara il teatro 
di un futuro confronto — ti-
po quello del Vietnam — tra 

Una iniiiativa di «Vie Huove)) 

A fumetti i «dieci 
che sconvolsero il 

giorni 
mondo» 

La storia sara pubblicata in died inserti. a cominciare dal numero apparso in questi giorni 
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Automobile 
elettrica 
costruita 
in Italia 

MOOENA, S ottcbre 
A Modena, «Capitale italia

na deH'automobilismo sporti-
vo». e stata costruita la pri
ma vettura italiana azionata 
elettncamente. II progettista 
e reahzzatore e l'ex corridore 
argent ino Alessandro De To-
maso. alhevo di Manuel Fan-
gio. \enuto in Italia quindici 
anni orsono e stabtlitosi nella 
citta emiliana 

Da un anno De Tomaso -si 
e dedicato alia costruzione di 
una vettura elettrica. carroz-
zata dalla • Ghia », che ha una 
autonomia di 320 chilometri. 
Le batterie usate sono di ela-
borazione americana; De To
maso ha realizzato il telaio a 
• tubolare traliccio» con so-
spensioni anteriori e posterio
ri a mote indipendenti, e ha 
installato freni a disco ante-
riormente e a tamburo poste-
riormente. La velocita massi-
ma e di oltre 100 chilometri 
orari. 

soci aitendono. entro la fine I 
dt setternbre. una rtsposta j 
uel governo italiano al loro i 
invito Dtciamo cttendeiano I 
poichc setternbre e passato j 
e il governo italiano conti
nua a tacere Perche'' j 

St tratta dt una dectsione ; 
ptu politico che tecmca La , 
classc pohtica italiana tende ; 
m questi cast a lasciar mar 
cire It coi-e prima di decide ! 
re Va tuianto tornamo tl rt 
sch:a di pa acre I aerobian • 
E lo i orrtamo per tre ordtni 
dt ragior.t Eccvle in breve i 
Buona parte dei govcrnanti • 
rcgionano tuttora in questi | 
termini « Ftnche gh aerei co- j 
stano meno in America c inu j 
tile costruirlt in Europa » II I 
dubbio che co*truendoli m , 
Europa possano costare me | 
no di quellt americani non It 
sfiora I titolari della nostra 
frazionata industna aeronau 
tica ronzano intanto intorno 
alia rhtretta pizza delle com 
messe mthtari sbraitando « o 
ci date lavoro o chtudtamo» 
bruciandosi le alt intorno al 
liimmo del protcztonismo 1 
poltttci hanno paura di dispia ; 
cere agli amertcam e rtcor j 
rono a falsi quesitt come 
« Non rtusciremo a farla agh \ 
USA piii rtcchi e tecnolo- • 
gicamente avanzati. Non ba- i 
sta fare l'aerobus. bisogna \ 
venderlo ». Le due prime obie i 
zivni si confutano da se. Ve I 
dtamo I'ultima. ! 

La respinge lo stesso ing 
Giuseppe Gabrielli, direttore 
della divislone aeronautica del 
la FIAT. «Dobbiamo conve-
nire — ha dichiarato — che 
se c'e un campo nel quale 

O. WTS52E Al SOViET* 

Circa cmquecento tavole 
— meta a colon, meta in 
bianco e nero — per raccon-
tare, secondo i modi di espres-
sione del fumetto, una «av-
ventura» appassionante. con 
i suoi eroi popolan, i nemici. 
I'altemarsi di vittorie e scon-
fitte, !a suspense delle pun-
tate. Non e perd, la consueta 
awentura evasiva del comic 
commerciale; non vi H a su-
bhmazione delle frustrazioni 
del mondo borghese attraver
so l'esaltazione fine a se stes-
sa della violenza e 1'invenzio-
ne di paradossali personaggi 
spaccati nella contraddizione 
di bene e di male, secondo la 
tecnica deH'awentura western 
o gialla. II comic di cui par-
ham o costituisce, anzi, il ri-
baltamento di questa temati-
ca pur nella ripetizione del 
l'identico schema narrativo: 
la vicenda che si svolge in 
queste cinquecento tavole, 

infatti, e quella dei «dieci 
giorni che sconvolsero il mon
do »; la storia. cioe, della Ri-
voluzione d"Ottobre. 

La sta pubbheando — in 
questi giorni ne e apparsa la 
prima puntata — il settima-
nale « Vie Nuove > in un am
pio inserto che si svolgera 
per dieci settimane, e che po-
tra infine essere raccolto in 
volume, 

L'iniziativa e, certamente, 
degna della maggiore consi-
derazione: non soltanto per
che e un modo u originate» 
di celebrare il cinquantesimo 
anniversario del 1917, quanto 
— soprattutto — perche co
stituisce il tentativo di tra-
sferire un contenuto di alto 
vigore politico e sociale in u-
no strumento narrativo di al-
ta suggestione che finora e 
stato piegato alio svolgimen-
to di ben altre storie. 

I moment! fondamentali 

delle dieci giomate centrali 
della Rivoluzione acquistano, 
attraverso 1'immagine ed il 
« fumetto s i ntmi di una co-
municazione immediata e po-
polare: mentre le ampie dida-
scahe che commentano le va-
rie tavole consentono di far 
passare — attraverso 1'awen-
tura — un discorso politico-
culturale di alto rilievo. Le
nin. Trotsky, Kerensky, Kor-
nilov appaiono in questa pri
ma puntata nella rigida ico-
nografia del comic: ed an
che se molti contorni si per-
dono in questa esemplifica-
zione (o si irrigidiscono nel 
realismo fotografico dei dise-
gni di Pino D'Angelico) la do-
cumentazione complessiva — 
nel cui contesto va letto il 
racconto «fumettato> — re-
stituisce a questa version* 
dei «dieci giorni* il sense 
dello «sconvolgimento» che 
hanno .prodotto nel mondo. 

il «mondo libera» e il co-
munismo internazionale. 

McNamara lo ha detto 
chiaramente nel suo discor
so dello scorso aprile alia 
commissione Esteri della Ca
mera: il Medio Oriente e tra 
quelle a acque dove pescano 
l'URSS e la Cina», e quindi 
per impedire lo sviluppo del
le « mftltrazioni comuniste » 
gli USA si vedono « costretti » 
a prendere te loro misure. 

Una manovra 
degli inglesi 

Dall'aprile ad oggi si e po-
tuto concretnmente verificare 
di quale natura siano le mi-
sure npprontate dagli ameri
cani. Occorre ricordare che 
tutta questa nuova imposta 
zione della presenza america
na nel Mediterraneo e anche 
conseguenza del fallimento dei 
tentativi di dar vita al « pat
to islamico» come cerniera 
politicomilitare tra la NATO 
e la SEATO. Proprio per que
sta ragione il ruolo e la mis-
sione che nella strategia del-
l'alleanza atlantica spetta og 
gi a questo settore e estrema-
mente importante. Mentre il 
centro e il nord del dispositi
ve) strategico atlantico hanno 
il compito di difendere lo 
statu quo (tesi secondo cui 
ogni modificazione violenta 
della situazione nell'Europa 
cent rale porta ad un conflit
to generale) il settore sud-est 
gioca un ruolo di provocazio-
ne e di movimento nell'insta-
bile equilibrio dell'area me-
diorientale per creare le pre-
messe di uno sviluppo della 
influenza e della presenza del
la NATO nella zona. Questa 
e la causa delle sollecitazio-
ni e delle pressioni USA nei 
confronti dei Paesi del Medio 
Oriente e della fretta del go
verno greco per la conclusione 
di un accordo per Cipro. 

Abbandonata la dottrina 
Truman, nel quadro politico 
suaccennato, la Grecia non e 
piii un Paese da difendere 
bens! un Paese che dovrebbe 
svolgere un ruolo di punt a 
neH'attuale strategia dell'im-
perialismo USA. In tutto que
sto disegno risulta chiara la 
importanza strategica di Ci
pro, portaerei inaffondabile di 
5.700 kmq. E' certo che la so-
luzione NATO favorisce la 
estensione deU'influenza ame
ricana in tutto il settore a 
scapito della gestione quasi 
monopolistica della Gran Bre
tagna. 

Degli inglesi si e gia detto. 
Comunque essi non rappresen-
tano un ostacolo per opera-
zioni espansionistiche della 
NATO. E altera come mai la 
operazione «Astragi» non ha 
avuto ancora il via? II fatto e 
che, in conseguenza del colpo 
di Stato in Grecia e dell'ag-
gressione israeliana, le cose 
si sono complicate. 

Da una parte, come abbia
mo visto nell'articolo precede-
dente, i greco-ciprioti dimo-
strano sempre meno entusia-
smo per l'ENOSIS e sono 
completamente contrari ad 
ogni soluzione NATO. C'e poi 
il problema Turchia. Negli 
ultimi tempi, sono maturate 
aU'interno di questo Paese, 
posizioni autonome, nazionali 
che tendono a mettere in di-
scussione gli eccessivi vincoh 
che la NATO impone alio 
sviluppo di una politica este-
ra autonoma del Paese. Que
sta esigenza ha portato la 
Turchia a sviluppare i suoi 
contatti con l'URSS e soprat
tutto con il mondo arabo. La 
crisi del M.O. ha avuto riper-
cussioni anche in questo Pae
se prevalentemente mussul-
mano. 

Un fatto 
sintomatko 

I legami religiosi, le sol-
lecitazioni degli arabi sug-
geriscono evidentemente alia 
Turchia una politica cauta e 
soprattutto un'azione per ar-
ginare le pressioni imperiali
st iche contro il mondo ara
bo. E' sintomatico il fatto 
che durante l'ultimo conflit
to arabo-israeliano soldati tur 
chi abbiano messo sotto con-
trollo le basi NATO in Tur
chia per impedire una loro 
utilizzazione contro i Paesi 
arabi protagonisti della crisi. 

La genericita deU'ultimo co-
municato greco-turco testimo-
nia di questa volonta. D'al-
tronde ogni soluzione a Ci
pro. anche se di forza, non 
e possibile senza il consenso 
dei firmatari dell'accordo di 
Zurigo, il quale, come e noto, 
permette l'intervento militare 
unilaterale a difesa dei pro-
pri interessi e della propria 
comunita nell'isola. Detto que
sto non e possibile escludere 
una soluzione di forza. 

Come abbiamo visto. non 
tutto va bene per i piani 
USA. Le resistenze turche, lo 
afflevolirsi della spinta alia 
unificazione, il fatto che qual-
siasi ingerenza sarebbe co
munque considerata sul piano 
internazionale un'aggressione 
ad uno Stato indipendente, la 
crescente mobilitazione della 
popolazione cipriota ha fino
ra impedito la reallzzazione 
del piano «Astragi»: nello svi
luppo di tutti quest! momen-
ti sono riposte le prospetti
ve di un awenire pacifico e 
democratico dell'isola. 

France P«trorw 
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