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Un articolo di Longo sull'unita del movimenlo 

operaio e comunisla pubblicalo da Rinascila 

Nuove forme di unita 
e di collaborazione 

internazionale 
Con lo scritto che pubbli-

chiamo si conclude la serw 
dealt articoli del compaono 
Longo sul tema dell'unita del 
movimenlo operaio e comuni-
sta pubblicati da «/{incises-
ta ». / pnmi Ire sono apparsi 
sull'Vmlh net oiorni 20 e 27 
ottobre e 3 novembre. 

Da quanto siamo venuti 
diccndo nei prccedenti arti
coli, si pud trarre forsc I'iin-
pressiono che noi riducia-
mo a ben poca cosa il con
cetto di unita di lotta. Hi-
eordiamo che, nellc stesse 
conclusioni della conferen
za del 1960 tlegli 81 partiti, 
era detto che « i partiti co-
munisti e operai convocano, 
quando ci6 sia necessario, 
conferenze per la discussio-
ne di prohlcmi di attualita, 
per scambi di e.sperienzc, 
per prendere conoscen/a del
le vedute e delle posi/ioni 
reciproche, per elaborare 
una linea comune medinnte 
la consultazione e il coordi-
namento della propria atti-
vitA nella lotta per gli obiet-
tivi comuni». In queste con
clusioni, come si vede, c sot-
tolineato soprattutto l'aspet-
to informativo, consultivo e 
di coordinamento dell'attivi-
ta, che deve avere una con
ferenza internazionale di 
partiti comunisti. 

Per battere 
l'imperialismo 

D'altra parte, non possia-
mo prescindere dal fatto che 
le forme piu strette di unita 
che hanno avuto efflcacia nel 
passato sono entrate in crisi, 
hanno dimostrato di non es-
sere piu in grado di espri-
mere le varie e piu com-
plcsse esigenze del niovi-
mento, in conseguenza pro-
prio dello sviluppo e della 
molteplicita dei problemi 
che esso deve risolvere. Per-
cid risulta abbastanza chia-
ramente, a nostro . awiso, 
che nellc condizioni di oggi, 
un reale internazionalismo, 
una effettiva unita d'azione 
non si possano realizzare se 
non cercando forme nuove 
di unita e di collaborazione, 
piu aperte alle varie esigen
ze di ogni settore di lotta e 
alle concrete possibility di 
azione dei vari partiti e mo-
vimenti. II centralismo de-
mocratico pienamente valido 
per I'organizzazione e la di-
rezione di ogni singolo par-
tito operaio e comunista, 
non pud regolare i rapporti 
internazionali tra di essi, 
senza intaccare l'autonoma 
responsabilita di decisione. 

Peraltro, non possiamo 
non rilevare che per la rea-
lizzazione della piu larga 
unita tra tutte le forze an-
timperialistiche e antimono-
polistiche, nella lotta per la 
pace e la coesistenza, per 
battere le punte piu avan-
zate deirimperialismo, per 
spezzare il dominio dei gran-
di monopoli e respingere 
ogni forma di neo-capitali-
srao e di neo-colonialismo, 
non sono indispensabili ne 
una tattica comune e nean-
che necessariamente una ri-
gida strategia comune tra le 
varie forze che, sui vari ter-
reni, possono essere convo-
gliate in questa lotta. 

Tanto e vcro che noi pen-
siamo sia possibile convo-
gliare in un'azione unitaria, 
in forme varie, pero aderen-
ti alle varie situazioni e con
dizioni di lotta, forze di di-
versa origine ideale, di di-
vcrso orientamento politico, 
forze che si collocano in 
modo originale nelle rispet-
tive realta in cui operano. 
Peraltro, d questa I'indica-
zione che ci viene dalla no
stra piu valida esperienza 
di lotta contro la guerra e 
il fascismo, per la liberazio-
ne nazionale dei popoli, a 
cui si e riusciti a portare, 
grazde alia grande politics 
di unita, svolta in tutti i set-
tori, tante e cosi diverse for
ze politiche e sociali. 

Con cid non vogliamo di
re che tra i partiti comuni
sti e operai, cioe tra i parti
ti che si ispirano chiaramen-
te at marxismo e al lenini-
smo, non sia possibile c niol-
te volte anche opportuno c 
necessario su molti proble
mi di analisi, di elaborazione 
teorica, di filosofia, procede-
re a confronti c a dibattiti 
internazionali, a livello scien-
tifico, per fare avanzare an
che su questi temi, con un 
lavoro collegiale, la dottri-
na che ispira e guida la no
stra azione. Pcro e nostra 
opinione che la trattazione 
di questi problemi possa es
sere fatta piu utilmente e 
piu liberamente a livello 
scientifico, con incontri di 
studiosi e di enti culturali, 
mentre e meglio riservare a 
incontri di rappresentanze 
di partito, politicamente piu 
responsabili, la trattazione 
dei problemi piu impegnati-

vi dell'azionc comunista e 
opcraia in ogni paese. 

E' naturale che nella nuo-
va realta e per il rapido 
svolgersi degli avvenimenti, 
si faccia sentire piu frequen-
temente la necessity di con-
sultazioni c di intese, tra 
forze interessatc alle stesse 
quustioni e agli stessi obiet-
tivi di lotta. Ma deriva da 
cio anche la necessita che 
cambi il modo di queste 
consultazioni, diventi nicno 
solcnnc, piu sciolto e nello 
stcsso tempo piu concreto, 
assuma, cioe, piu carattere 
di rapida consulta/ione sul 
da far.si, c mono quello di 
congresso o ancor meno di 
concilio ecumenico. 

Per essere piu precisi: 
non 6 necessario che tutti 
gli incontri tra partiti, a 
qunlsiasi livello awengano, 
debbano concludersi con do-
cumenti formali, con vere 
e proprie risoluzioni o «te-
si ». II carattere prevalente-
mente consultivo, che essi 
dovrebbero avere, soprattut
to a livello mondiale, per-
metterebbe una piu larga 
partecipazione dei partiti e 
dei movimenti interessati 
agli incontri stessi, la rac-
colta di una piu larga messe 
di esperienze e un piu faci
le coordinamento delle ri-
spcttive azioni, per i punti 
sui quali risultas.se una con-
cordanza di opinioni. Le 
cvcntuali assenze da simili 
incontri, proprio perchd si 
tratta di consultazioni, non 
assumerebbero, per se stes
se, carattere di rottura. 

La fraternit«i dei rapporti 
tra partiti si conferma e si 
consolida nella franchezza 
dei dibattiti, nel superamen-
to dei rapporti troppo for
mali e diplomatici e nella li-
quidazione pcrsino di ogni 
apparenza di interferenza di 
un partito verso I'altro, an
che solo di carattere didat-
tico-pedagogieo. La diversi
ty, le sfumature che vi pos
sono essere nelle diverse po-
sizioni dei vari rcparti del 
movimento operaio e comu
nista sono una conseguenza 
e un elemento della sua 
ampiezza e della sua forza, 
se esse si accompagnano a 
una comune volonta di lot
ta per comuni obiettivi. 

Sara la dialettica stessa 
del movimento che permet-
tera di superare la diversity 
e le sfumature esistenti, le 
quali, a ben vedere, costi-
tuiscono un patrimonio pre-
zioso che non deve essere 
nascosto o svalutato, sia per 
il suo obiettivo valore ideale 
e politico, sia per il valore 
che esso pud avere nei con
fronti deH'opinione pubbli-
ca democratica, sottoposta 
al continuo martellamento 
della propaganda awersaria, 
che tende a presentare i co
munisti come un complesso 
di dogmatici, privi di diffe-
renziazioni interne, alieni a 
ogni confronto e dibattito, 
pronti sempre alia scomuni-
ca c all'anatema. 

Dibattito 
aperto 

E* proprio l'esistenza di 
differenze e di divergenze 
che deve consigliare sempre, 
su ogni questione, un dibat
tito aperto e approfondito: 
il quale miri, appunto, non 
a cristallizzare e a codificarc 
differenze e dissensi, ma a 
superarli nella ricnrra. nono-
stante le differenze esisten
ti. di quanto vi pud essere 
di comune in rapporto ai 
rispettivi interessi e obiet
tivi di lotta. In questo qua-
dro. noi sosteniamo la ne
cessita di dare la piu ampia 
pubblicita a ogni dibattito, 
a ogni incontro o conferen-
za internazionale, non sol-
tanto perche dobbiamo far 
conoscere il piu largamente 
possibile, ai militant! e al-
l'opinione pubblica. i proble
mi che attendono una solu-
zione, e per quale via noi 
intendiamo affrontarli, ma 
anche perche questo e il 
solo modo di far valere e 
rendcre operante la dialet
tica interna del movimento 
operaio e comunista. In que
sto modo si sottomette ogni 
posizione al giudizio del mo
vimento stesso e dell'opinio-
ne pubblica; in una parola, 
si rende veramente respon-
sabile ogni partito < di fron-
te alia classe operaia, ai la-
voratori del proprio paese 
e di fronte a tutto il movi
mento operaio e comunista 
internazionale >, come si leg-
ge nella stessa dichiarazio-
ne del 1960 degli 81 partiti. 
Non siamo certamente noi 
che dobbiamo temere il con-
trollo dell'opinione pubbli
ca sui nostri dibattiti e sul-
le nostre decisioni, che in-
teressano cosi da vicino il 
presente e 1'awenire delle 
grandi masse lavoratrici e 
dei popoli. 

II reale problema da ri
solvere, ora, nel movimento 
operaio e comunista, 6 quel
lo della ricerca di nuove 
forme di unita. Pensiamo a 
nuove forme di unita tra 
tutte le forze che nei vari 
settori si battono per il so-
cialismo, per la pace, per 
il progresso; alle nuove for
me di unita tra gli stessi 
paesi socialisti, tra essi e i 
paesi del Terzo vwndo, e 
tra gli uni e gli altri e il 
movimento operaio e demo-
cratico dei paesi capitalistici. 

Unita nella 
diversita 

I fatti dimostrano che non 
6 possibile e non e utile 
un'assoluta uniformity di at-
teggiamento di tutti i pae
si socialisti nei confronti 
dei vari problemi che stan-
no loro di fronte. Tanto 
meno questa uniformity 6 
possibile sia tra i paesi del 
Terzo mondo, sia tra gli stes
si partiti operai e comuni
sti che lottano in condizioni 
e in paesi tanto diversi gli 
uni dagli altri. Per questo, 
1'unita e la collaborazione, 
nell'attuale momento stori-
co, tra queste tre compo
nent! fondamentali della lot
ta per il progresso sociale, 
economico, civile dell'uma-
nita non possono essere ri-
dotte a una sola formula e, 
tanto meno, possono essere 
ristabilite ridando vita, in 
modo piu o meno dichiara-
to, a centri dirigenti e a 
forme di monolitismo, che 
non farebbero che aggrava-
re i motivi di frizione e di 
rottura. Unita e collabora
zione possono essere assicu-
rate solo se ci si orienta 
nel senso, indicato dal com-
pagno TogHatti, dell* unita 
nella diversita. Del resto, 
gia in una dichiarazione so-
vietica del 1956 per quanto 
riguarda 1 rapporti tra paesi 
socialisti, si poneva in rilie-
vo «la necessita di tenere 
pienamente conto del pas
sato storico e delle partico-
larita di ogni paese postosi 
sulla via deU'cdificazione di 
una nuova vita >. 

E' nostra opinione che, se 
non si affronta questo pro
blema in tutta la sua com-
plessita e in tutti i suoi 
aspetti, se gli si gira sol-
tanto attomo, tutto si ridu-
ce a schermaglia su formule 
piu o meno astratte, con il 
rischio che tutto resti come 
prima, peggio di prima. 

Ma accettare il criterio del-
Vunita nella diversita vuoi 
dire riconoscere che ogni 
forma di unita e di colla
borazione deve rispettare il 
diritto e il dovere di ogni 
partito di decidere libera
mente e autonomamente su 
ogni questione, ivi compre-
sa ogni forma di unita e 
di collaborazione; vuol dire. 
cioe, che ogni partito pud 
non accettare, o accettare 
anche solo parzialmente o 
con riserva, eventuali deci
sioni elaborate e adottate 
collegialmente, senza che 
questo fatto porti ad alte-
rare i rapporti tra i vari 
partiti. Essere d'accordo o 
no, per esempio, sulla ne
cessita o utilita della con-
ferenza internazionale, sul 
modo della sua convocazio-
ne, esprimere un dubbio o 
un dissenso su determinati 
problemi, non possono, non 
devono mettere in causa 
1'amicizia e la solidarieta 
tra i partiti operai e comu
nisti. 

Da tutto quanto siamo ve
nuti dicendo risulta chiaro, 
a nostro awiso, che il suc-
cesso d; una conferenza in
ternazionale dipende, in pri-
mo luogo, dalle questloni 
che vi saranno trattate, dal 
modo con cui la conferenza 
stessa sara preparata e por-
tata a termine, dal tipo de
gli impegni che i suoi par-
tecipanti saranno chiamati 
ad assumere e dai rapporti 
che si stabiliranno fra i vari 
partiti operai e comunisti, 
partecipanti o meno alia con
ferenza. Per quanto ci ri
guarda, no; parteciperemo a 
una conferenza internazio
nale, perchd, come abbiamo 
detto, noi intendiamo essere 
interlocutori e protagonisti 
della conferenza stessa, per 
sostenere in essa, attraverso 
un aperto confronto di espe
rienze e di opinioni, la ne
cessita di ricercare ogni pos
sibility di intese e di azioni 
comuni, tra tutti i partiti 
operai e comunisti, e tra 
questi e i movimenti demo
cratic! e progressivi di ogni 
paese, nella lotta contro l'im
perialismo, per la pice e la 
liberta dei popoli, per il pro
gresso e per il socialismo. 

Riveliamo la carta geografica segreta delTItalia della NATO 

SULLE COSTE DA RIMINI A GRADO 
UNA GIGANTESCA RETE DI MISSILI 

Poliziotti picchiatori ad Hannover 
Le basi sono lulfe ad una stessa dislanza Tuna dall'allra (circa 
40-50 chilomelri) — Impianti radar — In un cenlro sulla via 
Emilia istruttori tedeschi lengono lezioni di controguerriglia 

Dal nostro inviato 
KAVENNA. noicmbre. 

La Nato sta costruendo una 
g'manlesca catena di bu.si mis-
silistiche lungo tutta la costa 
adriatica. Questi lavori, I'or
ganizzazione militare atlantt-
ca era fmora riuscita a man-
tenerli seareti, probabilmente 
— e lo vedremo tra poco — 
per la quantita di drammatici 
interrogativi che essi pongono 
all'opinione pubblica. Le basi 
sorgono nelle seguenti locali-
ta: Passano di Coriano (sotto 
Rimini): Castiglione di Cer-
via; San Giuseppe (presso Co-
macchio) in localita Ville lias 
se; San Dona di Piave; Aqui-
leia, in localita San Zili. Come 
si vede, le basi vengono co-
struite su tutto I'arco di costa 

HANNOVER — La poliila 
dt Hannover e sotto accusa 
par la facilita con cut rl-
corre alia maniera forte nel 
< trattare > gli Indivldul sul 
quali riesce a mettere le 
man), slano essi colpevoli o 
semplicl sospettl o anche 
solo dei malcapitati. II set-
timanale c Stern » rivela che 
I'avvocato Marker!, che e 
anche consigliere sociatde-
mocratlco, ha raccolto un 
voluminoso dossier nel qua
le espone una lunga serie di 
casi di mallrattamenti e di 
percosse assolutamente in-
glustificati. L'avvocato di
chiara: € Ad Hannover cl 
sono poliziotti picchiatori. II 
presidente della polizia Khie-
ne protegge della genie che 
calpesta la costituzione. Khle-
nr deve andarsene ». La de-
nuncia ha irritato I capi so-
cialdemocrattci di Hannover 
e II borgomastro della citta 
August Hollweg ha accusa-
to I'avvocato MarVert dl 
« danneggiare II partito >. II 
capo poliziotto Khiene infat-
tl e anche lul soclaldemo-
cralico, ed e stato posto dal 
suo partito in quella carica. 
Nella foto (da < Stern • ) : 
funzlonari della polizia dl 
Hannover Interrogano un •©-
spetto d'assassinio. 

< 

die va da Rimini a Grado, in 
prossimita del confine jugosla-
vo. Esse hanno identiclie ca-
rattcristiche: un'ampia zona 
reemtata nel mezzo della qua
le sorgono tre «rampe lun-
ghe > (30 40 melri, alte al pun-
to terminate 4 metri) di lancio 
e una rampa a forma di T per 
I'apjmrato radar e di guida 
dei missili. Accanto vi sono gli 
alloggi del personate, i depo-
sill, gli stram cdifwi che pos
sono essere tanto ccntrali 
elettriche della base come de-
positi atomici. 

Le basi di Passano. Casti
glione e Ville Basse vengono 
costruite dalla ditta Silvestro-
m Marino, con sede a Russi 
(Ravenna); la base di Aqui-
leia da una ditta romana, la 
« Impresa Condotte d'Acqua p. 
Mi sono reeato a Russi ed ho 
parlato con il sig. Silvestroni 
Gino, ammmistratore delegato 
della impresa di costruzioni 
(Marino tJ suo fratello, stava 
non so dove a fare le acque). 
Mi ha confermato di star lavo-
rando per una commessa Nato 
ma non ha voluto dirmi di piu. 
« Quando sono stati iniziati t 
lavori? > gli ho chiesto. * Non 
lo so». «E quando finiran-
no? >. < Non lo so >. « Ma sono 
basi missilistiche? >. « Non lo 
so ». vQuanti operai ci lavo-
rano? >. « Non lo so >. 

Le bast sono tutte ad una 
stessa dtstanza I'una dall'altra 
(circa 40-50 chilomelri; solo 
le ultime due, S. Dona di Pia
ve e Aquileia sono piu distanti 
tra loro) e tutte situate ad una 
stessa distanza dal mare (dai 
4 ai 6 chilometri). Sulla dor-
sale appenninica invc •• nella 
zona attomo a San Leo, do
vrebbero venir sistemati gli 
impianti radar collegati alle 
postazioni missitisfic/ie sulla 
costa. 

Perchd queste basi? La do-
manda non e certo retorica. 
vista Vattuale strategia atomi-
ca . atlantica. impostata sui 
missili Polaris che navigano 
a bordo di sommergibili in im-
mersione. Fu proprio questa 

COME SI VEDE LA PA CE 
NELLEGITTO AGGREDITO 

Un documenlo alfuale: I'armisfizio del '49 - Dibattito sulla Palestina fra Al Mussawar e i lettori - Cosa deve cambiare 

Lurgi Longo 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DAL 

CAIRO, novembre. 
• II presidente Nasser ha 

detto che si potrebbe comin-
ciare con il far rivivere l'ac-
cordo armistiziale Israelo-egi-
ziano del 1949, che, in effetti, 
disponeva la non belligeran-
za. Secondo questo accordo, 
l'esecuzlone dei termini arml-
stiziali era alfidata ad una 
commissione composta da tre 
rappresentanti per ciascuna 
delle parti, presieduta da uno 
deH'ONU. Se questo meccanl-
smo potesse essere rtmesso 
in funzione, potrebbe comln-
ciare ad operare In un ln> 
mediato futuro, anche prima 
del ritiro delle forze tsraella-
ne dal Sinai. A questo pro-
getto, Nasser teneva evldente-
mente molto. Ha mandato a 
cercare una copia dell'acoordo 
e ha lnslstito perche la prsn-
dessi con mei. Cosl su- Din
gle Foot, U deputato brlUn-
nlco che ha raccolto per I'Ob-
sercer la prima tntenrista del 
presidente egiziano dopo la 
« guerra dei sel giomi». 

La questione 
palestinese 

Abbiamo consultato presso 
rente egiziano dell'mformazio-
ne il testo di questo che, si 
sottolinea al Cairo, e, di fat
to, il primo ed unlco esem
pio dl accordo diretto tra le 
parti. E abbiamo constatato 

che esso presenta effettivameo-
te un notevole tnteresse poli-
uco. L'annlstlzlo, coocordato 
nel quadro di una rtsoluzio-
ne del Consiglio dl sicurezza 
dellX>ND, e rlsto come una 
tappa verso U passaggio ad 
una € pace permanente a. 

n testo fissa, da una parte 
(art. I) l'impegno comune dl 
c non ricorrert alia forza per 

regolare la questione palesti
nese* e di astenersi da «at-
ti aggressivla dl qualsiasl ge-
nere; dall'altra (art. 4 e 5), 
riserva alle parti 11 diritto 
dl far valere le loro «riven-
dlcazioni a e dl tutelare 1 loro 
Interessi, sottolineando che le 
linee armlstiziall non sono 
• frontiere a. Funzionl molto 
ampie sono affidate (art.10) 
alia commissione mista dl cui 
parla Foot e si collocano nel
lo ambito deH'accordo (art.12) 
anche eventuali • nuove que
stion! a. 

Sorprendente constatazione: 
un lmpegno di non regolare 
con la guerra la questione pa
lestinese e una via per con-
tattl direttl tra le parti esi-
stono gia da ben dlciotto an-
ni. Ed e per lo meno singo-
lare che, mentre 11 Cairo con-
sidera questo accordo parte 
integrante della sua piattafor-
ma politica, Tel Aviv lo de-
finisca c carta stracdaa. Ne 
1-Egitto ne altri SUti arabl 
hanno comunque violato, ne-
gli ultiml dlciotto annl, quel-
l'impegno. II ricorso alle ar-
mi vi e stato o da parte israe-
liana, per ampliare le con-
quiste territoriali gia compiu 
te (in proprio, o nel quadro 
di una s^retta associazione ad 
operazioni aggressive dell'im-
perialismo), o. ma solo ne-
gli annl piii recentl e su scala 
del tutto limitata, da parte 
delle organizzazJonl degli esu-
11 palestlnesL 

Abbiamo gia avuto occasio-
ne dl sottollneare come Nas
ser, pur mantenendo viva la 
solidarieta con la causa del 
popolo arabo fratello, abbia 
sempre collocato la sua azio
ne nel confronti dl Israe-
le sul terreno della fedelta a 
tutte le risoluzioni votate dal-
l*ONU, puntando sulla crescl-
ta del moodo arabo • aul-
1'appogglo del paesi nuovl per 
riguadagnare 11 terreno per-
duto In segulto al colpi dl 

forza del slonlstl. La propo-
sta di rimettere in funzione 
la commissione armistiziale 
era gia stata fatta a D Thant 
durante la crisi. La disposi-
zione a considerare concluso 
10 «stato dl guerra a, di cui 
si e parlato nelle ultime set-
timane, e uno sviluppo logico 
dell'acoordo del '49. 

Le radici 
del conflitU) 

II collegamento tra la que
stione del canale di Suez e 

quella palestinese era stato sta-
bilito da tempo: si veda. In 
particolare, un' Intervista al 
New York Times del novem
bre "56. Perfino ora, mentre 
11 paese e Invaso. la diploma-
zia egiziana si e mostrata di-
sposta al Consiglio dl sicurez
za a progredire nella stessa 
direzione. La nsposta dei sio-
nisti e stata sempre la stes
sa: insieme con il rifiuto dl 
un'autentica dtscussione con 
gli arabl, 0 rilancio sistema-
t:co dell'aggressione. A Tel 
Aviv, la sostanza e lo stile 
della «diplomazia vietnami-
ta» di Johnson hanno avuto 
addinttura dei precurson. 

Un discorso analogo, anche 
se, owiamente. non tdentico. 
vale per le Nazicmi Unite, a 
proposito delle quail abbiamo 
sentito nei giorni scorsi al 
Cairo espressioni di grande 
amarezza. Per gU arabi era 
stato gia difficile capire, nel 
'47, la deroga fatta dall'Assem-
blea al prindpio di autoded-
sione dei popoli, enundato nel
la Carta, e lo base alia quale 
al palestinesi fu lmposta. in 
luogo della plena indipenden-
za, la presenza dl uno Stato 
straniero; ancor meno erano 
state coraprese la debolezza 
con cui i'organizzazione Inter
nazionale reagl quando 1 slo-
ntstl diedero a quelle decisio
ni un'interpretaziooe a senso 
unico, e la relativa indifferen-
za, negll annl successivl, dl-
nanzi al dramma del palesti
nesi. Ora che. sotto la pres-
sione degli Stati Uniti, si ar-

riva fino a mettere in mora 
le leggi fondamentali della con-
vivenza internazionale, le rl-
percussioni nelle menti e nei 
cuori di milioni di persone 
semplici sono profonde e 
drammatiche. 

Con questo anlmo si dlscu-
te nella RAU sul conflitto 
arabo-israeliano, tornando, co
me non si era piii fatto da 
tempo, alle radici dl esso, e 
tenendo conto di tutti gli ele
ment! del quadro. Ahmed Said, 
le cui emission! dalla • Vo
ce degli arabi» tanto danno 
hanno arrecato alia causa egi
ziana e a quella palestinese, 
ha dovuto Iasciare il suo po
sto (dopo aver cercato, al-
1'ultimo momento. di utilizzar-
lo contro il regime). II settl-
manale Al Mussavcar ha aper
to le sue colonne ad una dt
scussione sull'intera prospetti-
va della lotta per 1 dintti na-
zionali del palestinesi: e attua-
le lo slogan dl uno Stato 
arabo in Palestina? e. se si. 
in quale quadro occorre col-
locare tale Stato? quello del
la spartizione del 1947. che 
dava cittadinanza anche ad 
uno Stato ebraico, o uno di-
verso? Discussione interessan-
te. ma. per molti aspetti, 
astratta. II punto e che il ven-
tennale della spartizione trova 
i siomsti sul Canale. decisi 
a far riconoscere. insieme con 
il loro Stato. le prede di tre 
guerre; e trova i regimi nazio-
nall arabi impegnati in una 
dura lotta per la loro pro
pria soprawivenza. 

Le enundazlonl che si pos
sono udire al Cairo, su tale 
problema, sono chlare e sem-
plid. Le sostiene una logica 
stringente. « Noi — dice il po
polo del 9 giugno, nelle di
scussion! promosse dallTJmo-
ne sodausta araba — non vo
gliamo distruggere Israele. Ma 
vogliamo che t sionistl lascino 
la nostra terra. E non siamo 
dlsposti a svendere U buon 
diritto del nostri fratelll dl 
Palestina a. • Non abbiamo 
nulla — dlcono 1 palestinesi 
— contro gli ebrei. Ma lo Sta
to slonlsta ha fatto dl noi 
degli esuli e ai e mostrato 

zelante servitore dei nostri ne-
mici. Finche le cose non cam-
biano, non potra esservi ri-

conciliazione >. Altri sottolinea-
no che « se la diplomazia fal-
hsce, dovranno essere le for
ze popolarl a prendere nelle 
loro man! la causa della li-
berazione a. E un intellettua-
le marxista, esponente di quel
la sinistra che nella crisi dl 
giugno si 6 schierata decisa 
mente a difesa della causa 
nazionale araba. d ha detto 
che il rafforzamento della resi-
stenza alia politica israehana 
di sopraffazione e la piii chia-
ra hnea di demarcazione trac-
ciata tra ci6 che si pu6 e 
ciO che non si pu5 accettare 
nella vertenza con Israele so
no tra i dati piii positivi del
la situazione. 

Vn torto 
da riparare 

Quello che alcunl dei nostri 
interlocuton avevano In mente 
e, endentemente, un proble
ma che riguarda rintero fron
te arabo e la sinistra anche 
fuon del mondo arabo: dal-
l'Egitto. che ha fatto la sua 
scelta fondamentale nel sen
so della pace ma che potreb
be vedersi imporre la guerra, 
all'Algena; da quel gruppi de-
mocratici europei che hanno 
condannato gli arabi in nome 
della «soprawivenza a di 
Israele e continuano a chlude-
re gli occhl sul sacrifido del
la nazione palestinese, alle for
ze che. lnvece, si oppongono 
alia politica del sionistl. ma 
deplorano il ricorso alle arm! 
da parte delle organizzazionl 
degU esuU. E' 11 problema dl 
creare un*unita su poslzionl 
che non siano di rtnunda, 11 
problema delle vie attraverso 
le quail si puo effettivamen-
te giungere a modificare lo 
stato dl cose attuale e a ripa
rare, nella misura piii ampia 
possibile, il torto che un po
polo lntero ha subito. 

Ennio Polito 

nuova strategia dei Polaris 
che provoco, nel 1963, lo sman-
tellamcnto delle basi missili
stiche a terra (le postazioni 
degli Jupiter in Puglia, ad 
esempio). Contro dii sono pun-
tati questi nuovi missili. ulti
ma provocazione in ordmc di 
tempo, atto che ci riporla in 
nicno cltma di guerra fredda? 
K oltretutto, chi paga i mi-
liardi necessari a questa nuo
va «trovata > della Nato? 
Sono tutte domande. quciv, 
che esigono una pronto nspo 
sta. Anche perche le popu a-
zioni della rnuera adriattca 
commciano ad esser seriamen-
te preoccupate per la loro 
sicurezza, e per le prospeitwe 
di sviluppo delle zone m que
stione. 

D'altra parte, la pre.senza 
della Nolo in Romagna costi 
tuisce un problema assai serto 
per le basi gia m funzione. In-
tanto laeroporto Miramare di 
Rimini, dove ha sede il 5. slor-
mo della Nato. < Welcome to 
the 5. Wing ». dice un carlello 
all'ingresso della caserma 
c I'assura ». 71 benvemtto pero 
non vale per i turisti, visto il 
recenle provvednnento messo 
in atto dal comando Nato (il 
nostro giornale se ne e di 
recenle occupato) di ridttrre il 
ntmo dei voli civili per « au-
mentate esigenze dello spazio 
aereo militare >. In sostanza, 
la spostamento dalla Francia 
di alcuni reparti Nato sta au-
mentando la « ricettivita > del
le basi romagnole e saturando 
i canali di volo. Con pessune 
conseguenze sul turismo della 
riviero 

Un altro aeroporto Nato ha 
sede a San Giorgio di Cesena, 
dove e presente anche un'uni-
td aerea statunitense. Gli al
loggi truppa sono a S. Egidio, 
in localita Confine (una fra-
zione di Cervia); vi sono de
posit! di carburante, collegati 
alia base con un oleodotto. e 
depositi di munizioni: sembra 
vi siano anche delle postazioni 
missilistiche. L'intero com-
prensorio Nato di San Giorgio 
e vasto 240 ettari. Un terzo 
aeroporto Nato e* a Pissignano. 
Ad Espreta vi & una base 
aerea italiana, ma che serve 
anche da base d'appoggio 
Nato, il « ponte radio > di que
sta base e fatto funzionare da 
militari americani, che abila-
no a Ravenna, in via Morgan-
te 4. in tre appartamenti al 
primo piano di un palazzo di 
proprieta della c Cattolica As-
sicurazione > di Verona (sulle 
cassette della posta ci sono i 
nnmi: Ducharme, Najvar, Ro-
sado, Brannan. Hoke, Lloyd, 
Reed. Daffner, Allison, Brock). 

Infine, un'altra allarmante 
indicazione sull'attivita della 
Nato viene da Forli. dove, nei 
locali della caserma < E. De 
Gennaro», sulla via Emilia, 
sembra che il comando Nato 
organtzzi di tanto in tanto dei 
corsi per i suoi ufficiali, Corsi 
multilaterali. dunque; Vargo-
mento di studio e~: « la tecnica 
della controguerriglia ». Istrut
tori tedeschi della Bundes-
wehr vi tengono lezioni di 
controguerriglia, a due chilo
metri in linea d'aria da piazza 
Saffl. a Forli, dove nel '44 altri 
< istruttori > tedeschi facevano 
impiccare dalla brigata nera 
fascista Silvio Corbari, il leg-
gendario comandante parti-
giano, e altri suoi compa-
gni. Questo della «contro
guerriglia > come materia di 
insegnamento agli ufficiali 
della Nato. & un discorso che 
riprenderemo presto, comun
que, nel corso dei prossimi 
serv'izi 

Un po' dappertullo. in Ro
magna. le basi Nato si stanno 
ampliando; si costruiscono 
— come abbiamo cisto — nuo
ve postazioni missilistiche ri-
volte ad est; si costruiscono 
nuove caserme. Dalla Fran
cia, cacciativi da De GaulUt, 
alcuni reparti Nato verranno 
dunque ad installarsi qui. Fa-
cendo centro a Ravenna mi i 
stato possibile rendermi conto 
di tutta questa giganlesca tra-
ma, dalle sue varie dirama-
zioni. Le basi in costruzione 
sono vaste: quella di Casti
glione di Cervia. ad esempio. 
e di 60 ettari, le altre non sono 
inferiori. Ovviamente, attorno 
alle basi verranno imposte pe-
santi servitu militari che non 
possono che danneggiare eco-
nomicamente le popolazioni 
interessate. Gia questa estate. 
con la parziale chiusura del 
traffico aereo civile suU'aero-
porto di Miramare. il turismo 
romagnolo subiri un altro col-
po. Intanto, ogni mattina. nel 
cielo aztvrro su Rimini e Ra
venna sfrecciano i reattori del 
5. stormo arnericano della 
Nato. Quando la catena missi-
listica sulla costa sard pronto 
ed operante, un vera e proprio 
€labirirtto di morte* occhieg-
gera in questa che e una dell* 
piu ridenti e promettenti r»> 
gioni d'ltalia. 

Cesare De Simon* 
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