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La strategia della NATO nei venti anni 

di esistenza dell'alleanza atlantica 

KISSINGER 
PARLA CHIARO 

Lo stesso consigliere del presidente Nixon e co-
slreilo a riconoscere che aH'interno dell'alleanza 
si sono sfabilifi «rapporti unilateral!» a favore di 
Washington, e che « in neuun allro settore come 
nel campo miiitare la dipendenza degli europei da
gli Slafi Uniti e slala maggiore e cost prolungata» 

Esiste, e mai esistita una 
strategia della NATO, in 
senso proprio — vale a di
re elaborata dagli organi 
istituzionali del l j a'leanza e 
con 1'effettiva partecipazio-
ne dei quindici paesi fir-
matari —, ovvero e sempre 
esistita soltanto una strate
gia degli Stati Uniti, nell'am-
bito della quale la NATO si 
c eollocata solo come stru-
mento? 

La questione e dibattuta, 
non solo dagli osservatori 
esterni, ma anche aH'interno 
della alleanza, e il distacco 
della Franeia dalla organiz-
zazione miiitare del trattato 
atlantico — la NATO, .p-
punto — ha fornito una pri
ma risposta convincente, per
che e stato la conseguenza 
della convinzione che la 
NATO non ha alcuna auto-
nomia, ne pud averla, ma 
opera solo in funzione di 
orientamenti politici e stra-
tegici elaborati e deliberati 
a Washington. Seriveva nel 
1965 il generate francese 
Beaufre che «fiitfa Vorga-
mzzazione di difesa» era 
* sotto il controllo stretto 
dello Stato Maggiore ante-
ricano ». Questo peraltro e 
addirjttura owio. Quel che 
piu importa e che lo Stato 
Maggiore USA guarda con-
temporaneamente all'Euro-
pa, all'Asia, e ad altre parti 
del mondo, pensegue obiet-
tivi di dominio mondiale, 
e adotta o modifica la sua 
strategia in base a consi-
derazioni i^mplessive, nel 
quadro delle quali l 'Europa, 
con la I\ATO, costituisce so
lo un caso particolare. 

Ci si pud chiedere dunque 
non quale sia stata la stra
tegia della NATO in questi 
vent 'anni, ma in che modo 
la NATO si e venuta collo-
cando nelle diverse e suc
cessive concezioni strategi-
che adottate dal Pentagono 
dopo la fine del secondo 
conflitto mondiale. E ' in que-
sta direzione infatti che 
muove tutta la letteralura 
esistente suirargomento. o 
almeno quella di cui si deve 
tener conto, non puramente 
propagandistica. 

Errore storico 
E' oramai universalmente 

ammesso che la strategia 
americana del dopoguerra 
prese forma sulla base di 
un madomale errore stori
co. e di una deliberata mcn-
zogna. L'errore fu la pre-
sunzione di quello che si 
disse il «monopolio atomi-
co » degli Stati Uniti. Fu 
un errore evitabile, perche 
gli stessi scienziaU che cb-
bero parte nella attuazione 
delle prime bombe-A ave-
vano awer t i t o i dirigenti di 
Washington che tutte le in-
formazioni scientifiche ne-
cessarie per tale realizza-
zione erano di dominio pub-
blico nei mondo dei ricer-
catori di fisica. sovietici non 
meno che tedeschi o italiani 
o francesi. Avevano previ-
sto e predetto che l'URSS. 
sottratta con la vittoria al-
l'intenso e disperato sforzo 
bellico. non avrebbe incon-
trato alcuna difficolta nel 
mettersi all'opera e fare le 
sue bombe nucleari. Ma la 
Casa Bianca. il Dipartimento 
di Stato e il Pentagono de-
eisero egualmente di trar-
re profitto politico dal fat-
to di essere giunti primi al-
V* atomica », e dalla speran-
za di poter r imanere soli a 
possederla per un numero 
di anni sufficiente a usarla 
efficaeemente come minac-
cia e strumento di ricatto. 

La menzogna deliberata fu 
l'affermazione da parte dei 
dirieenti di Washington, e 
di Churchill, che esisteva la 
minaccia di una « agsjressio-
ne * sovietica in Europa oc-
cidentale. Questo non poteva 
essere vero in quel momen-
to — eomunque si volessc 
giudicare l'URSS. e Stalin 
che ne era alia testa — per
che l'URSS era uscita stre-
mata dal conflitto mondiale. 
Non c'era alcun dubbio 5ul 
fatto che l'URSS avesse bi-
sogno di pace, almeno per 
un certo numero di anni. 
Persino chi avesse travisa-
to, magari in buona fede. i 
caratteri della Rivoluzione 
socialista, fino ad attribuir-
lc mire di espansione miii
tare, non poteva ignorarc 
che in quel momento, e in 
quelle circostanze, tali mire 
non avrebbero avuto corso. 

Gli americani dunque non 
potevano veramente credere 
che l'URSS minacciasse la 
Europa occidentale. Menti-
rono, a questo riguardo. c 
la menzogna c stata ripe-
tuta per molti anni. Tutta-
vt t , essi temevano veramen-
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te qualche cosa. Temevano 
che in paesi come l'ltalia e 
la Franeia il movimento di 
Resistenza si trasformasse 
in rivoluzione socialista, co
me appunto avveniva in Gre-
cia, dove USA e Gran Bre-
tagna intervennero per sof-
focare il moto rivoluziona-
rio. E per giustificare tale 
loro intervento, o la loro di-
sposizione a intervenire si* 
milmente altrove, ricorsero 
alia finzione di definire « ag-
gressione indiret ta» ogni 
movimento rivoluzionario, 
attribuendone la responsabi-
lita all'URSS. 

Fall ore «inferno » 
Occorre riferirsi alia con-

ferenza di Yalta del 1945, 
dove in pratica USA e Gran 
Bretagna si impegnarono a 
rispettare il preminente in-
teresse dell'URSS nei paesi 
con essa confinanti, ma so-
stennero che l'Europa occi
dentale era di loro pertinen-
za. Essi intesero poi questo 
accordo nel senso che avreb
bero avuto il diritto di re-
primere, in Europa occiden
tale, qualunque movimento 
rivoluzionario. considerando-
lo ispirato dall'URSS e quin-
di in violazione dell'accordo 
stesso. II segretario di Stato 
USA Dean Acheson, parlan-
do nel 1949 alia Commissio-
ne esteri del Senato, dichia-
ro che l'avvento al potere 
dei comunisti, in qualsiasi 
paese membro della Allean
za atlantica, sarebbe stato 
considerato come una «ag-
gressione armata », cosi che 
sarebbe scattato il meccani-
smo previsto dall'articolo 5 
del trattato. 

Fin dall'inizio dunque il 
trattato atlantico ha avuto 
una componente « interna », 
cioe inerente ai rapporti fra 
gli USA e gli altri paesi 
membri, al fine di assicu-
rare a questi paesi una dire
zione nell'ambito del siste-
ma capitalista, e subordinate 
a Washington. Come gia il 
* piano Marshall », il tratta
to atlantico nasceva soprat-
tutto come strumento della 
restaurazione capitalistica 
nell 'Europa occidentale. Ed 
e precisamente per giustifi
care questo fine che si ri-
corse alia finzione. o delibe
rata menzogna, della « mi
naccia » sovietica, certamen-
te inesistente. D'altra parte 
i gruppi al potere allora nei 
paesi deU'Europa occidenta
le, troppo deboli per essere 
in grauo di reggersi con le 
proprie forze contro la spin-
ta antagonista di classe, non 
esitarono ad accettare la fin
zione e la menzogna, da cui 
dipendeva la loro esistenza. 

Si potrebbc dire a questo 
punto che Tunica autentica 
strategia della NATO e sta
ta ed e quella intesa ad as-
sicurare agli USA il con
trollo delle forze annate , 
delle basi, del potere poli
tico e della economia degli 
«alleati » europei; quella 
che ha avuto una manifesta-
zione troppo nota nel colpo 
di Stato dei colonnelli gre-
ci. e che si esprime anche 
nella politica delle licenze 
di fabbrieazione e degli in-
vestimenti. persino nella po
litica monetaria. La strategia 
del neo-colonialismo ameri-
cano in Europa occidentale. 

Questo infatti c sempre 
stato e rimane il significato 
principale della NATO e di 
tutti i complessi rapporti 
che. nel quadro della allean
za atlantica, si sono instau-
rati fra Stati Unitt e paesi 
deU'Europa occidentale. non 
senza — del resto — cre5cen-
ti resistenze e persistent i 
dissidi. Ma nel quadro ha 
importanza anche il fatto 
che, dal punto di vista mi
iitare. i paesi deU'Europa oc
cidentale sono stati in pra
tica disarmati — in quanto 
nazioni — e ridotti al rango 
di reparti sussidiari delle 
forze annate degli Stati Uni
ti. Scrive H. A. Kissinger. 
consigliere di Nixon: » 11 
senso di insicurezza della 
maggior parte dei nostri al
leati europei e stato aumen-
into dai rapporti unilateral 
che si sono sfabililr aH'in
terno della alleanza in cam
po miiitare. In nessun altro 
settore la dipendenza degli 
europei dagli Stati Uniti e 
stata maggiore o cosi pro
lungata ». 

Tale risultato c stato rag-
giunto, evidentemente. in 
funzione dell'unica reale 
strategia della NATO: la 
strategia del Pentagono in
tesa al dominio mondiale, e 
che pertanto ha cominciato 
con Tassicurarsi il dominio 
dei coMddetti « alleati ». 

Francesco Pistolese 

PARIGI — Vn corteo di studenti francesi durante le manifestazioni del maggio scorso. 

Nostro servizio 
PARIGI, aprile 

A che punto e il movimen
to studentesco francese dieci 
mesi dopo gli awenimenti di 
maggio, come fa fronte alia 
politica universitaria del re
gime gollista, quali posizioni 
e gruppi politici sono presen-
ti fra gli studenti? A Parigi 
a Nanterre, ma non solo nei 
grandi centri universitari. la 
domanda e attualissima, per
che si e alle ultime battute 
delle elezioni che hanno oc-
cupato per circa un niese i 
COO.OOO studenti universitari. 

Lo sciopero generale dell'11 
marzo indetto dai sindacati, 
le manifestazioni che si sono 
svolte in tutta la Franeia (cir
ca 300 mila lavoratori in cor
teo a Parigi) cui gh studen
ti hanno aderito e partecipa-
to in modo massiccio ed or-
ganbzato. costituiscono l'al-
tro punto di riferimento d^ 
cui muovere per rispondere al
ia domanda sugli orientamen
ti della gioventu studentesca in 
Franeia, dieci mesi dopo gli 
awenimenti di maggio. 

II nostro breve viaggio ha 
mizio nelle Facolti parigine 
mentre cominciano a giunge-
re I risultati delle elezioni e 
si configura il quadro nazio-
nale di quest a consultazione. 
Ne parliamo per primo con 
Benoit Monier, studente del 
secondo anno di matematica e 
fisica. leader dei u Comitati 
per il Rinnovamento del-
1'Unef». la tendenza animata 
dagli studenti comunisti e da 
gruppi studenteschi cattolici e 

j socialisti che si e creata al-
l'interno dell'Unef, in opposi-
zione alia politica della Di
rezione Nazionale e del suo 
presidente Sauvageot. 

II punto di partenza e la 
constatazione che la consegna 
della Direzione Nazionale del-
l'Unef, sostenuta da tutti i 
gruppi cosiddetti « gauchistes » 
a favore dell'astensione e del 

La tremenda sciagura nella miniera messicana di Barroteran 

«LA 50TT0 £ UN VERO INFERNO 
CI SONO SOLTANTO CADA VERI» 
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Nostro servizio 
MONTERREY (Messico), 1 

« La sotto e un inferno, sono rnorti tutti. Non pos-
siamo far altro che recupcrare i cadaveri ». Queste 
parole sono state il R requiem » per i minatori mes-
sicani intrappolati a mille e cento metri di pro-
fondita, nelle viscere della « Fundidora y Acero de 
Monterrey ». Le ha pronunciate, tornando in super-
ficie dopo due ore di este-
nuante lavoro, il capo della 
prima squadra di soccorso 
disccsa nei pozzi mentre era 
ancora in atto l'incendio pro-
vocato. nelle gallerie due e 
tre. da una tiolenta esplo-
sionc di grisu. I minatori, pe-
riti tra le fiammc o nd crolli. 
0 rimasti intrappolati nellf 
gallerie. ammonterebbero ad 
nitre 300. secondo un porta-
\oce della Compagnia para-
statale che pestisce le minie-
re. Da una stima accurata pt-
ro risulta che I minatori mor 
ti sono 168. Mentre un dtnso 
fumo nero sale dalle imboc-
cature dei pozzi. le ambulanze 
si fanno strada tra la folia di 
d<xino e bambini :n lacrime 
che preme attorno ai c.incelh 
della miniera. Sono le mogli e 
1 firtli dei minatori. Unuti A 
bada da una compagnia di 
soldati fatta affluire d'urgen-
za coi camion per mantenore 
lordino. 

La miniera di carbone del
la i Fundidora y Acero de 
Monterrey > e propno alle 
porte (k-1 paesetto di Barro-
t< ran. nello stato di Coahui-
la. circa 120 chilometri a sud 
o\c<;t oVl confine col Texa^. 
Barroteran e oggi in lutto. 
tutti i suoi ottomila abnanti 
sono stati — dinettamente o 
no — colpiti da quc-sta scia
gura che si presents come la 
piu disastrosa dc-l!a storia 
mineraria messicana. 

L'esplosione dc-l gas gri-
>u e av\enuta questa notte, 
qualche ora prima della fine 
di uno dei quattro turni di la
ve ro. Nella gallena numero 
due si trova\ano al lavoro 43 
uomini del turno di notte. 
altri 125 erano nella numero 
tre: e in queste due galle
rie non \ i sono stati super-
St l t l . 

Oltre cento medici sono 
giunti alia miniera di Barro
teran da ogni parte del pae
se. \olontariamente; e stato 
approntato un ospodale da 
campo con 55 letti. Ma tutto 
e inutile, i letti re^tano \uo-

1 tj e i medici inattiw perche 1 

— tranne i feriti delle galle
rie superiori. subito evacua-
ti — non vi saranno supersti-
ti. I tecnici calcolano che le 
operazioni di scavo. per il 
recupero dei cadaveri, dure-
ranno almeno un paio di gior-
ni. Si tratta di farsi strada 
in una montagna di detriti, 
col rischio che la volta delle 
gallerie lunghe e strette fra-
ni di nuo\o sopra ai soc 
corritori. 

La miniera delia morte ap 
partiene alia societa c Altos 
Hornos de Mexico». il piu 
grande monopolio messicano 
deiracciaio. La tragedia di 
questa notte scaturisce dalle 
dure condizioni di lavoro im 
poste dalla direzione ai mi 
natori, e daU'assenza di ogni 
misura di sicurezza soprattut-
to per quanto riguarda il 
pericolo delle esplosiom di 
grisu. gas che si forma pro 
prio tra le stratifieazioni car-
bonifere. E il fatto che. ap 
pena saputo della sciagura. il 
go\erno messicano si sia af-
frettato ad inviare le truppe 
(* per jar si che non venissero 
ostacolate le operazioni di 
soccorso > e stato detto) di 
mostra fino a che punto si 
tema la reazione della gente 
di Barroteran. Piu volte l 
sindacati avevano denuncia-
to le impossibih e disumane 
condizioni di Ia\oro nelle gal j 
lerie della miniera; e sempre 
la direzione degli c Altos Hor
nos de Mexico* a \ e \ a rispo 
sto con rappresaglie e licen 
ziamenti di sindacalisti. Ades 
so si tratta di stabilire, pero. 
se rallarme per la fuga di 
grisu poteva esser dato in 
tempo, e se la strage — di 
conseguenza — poteva esse
re evitata. Anche se un'in 
chiesta del genere difficil 
mente dara torto alia poten-
tissima societa dcll'aceiaio. 
gia uno dei magistrati giunti 
a Barroteran per le indagjni 
ha dichiarato: «si tratta di 
una ternbile fatalita >. 

n. I. MONTERREY — Una squadra di soccorso all'opera nello tragic* mJiritra 

boicottaggio delle elezioni, 
non e stata seguita dalla mas-
sa degli studenti. Sauvageot. in 
una mtervista ripre^a da tut
ti i giornali, aveva previsto 
che i votanti non avrebbero 
raggiunto il 20ro degli studen
ti iscritti. Risultati alia ma-
no si vede che i votanti sono 
stati molti di pur. sul piano 
nazionale la percentuale oscil-
la attorno al 50f'o ed a Pari-
gi, centro della contestazione 
universitaria, e appena infe-
riore, circa il 45rr. 

Un successo indubbio. ci di
ce Benoit Monier, della linea 
favorevole alia partecipazione 
alle elezioni sostenuta dni Co
mitati per il rinnovamento del
l'Unef, se si tiene conto che le 
sue liste hanno raccolto circa 
il 3.V~;> di tutti i voti espres-
si. Mi fa vedere i ritagh di 
vari giornali francesi in cui si 
fa a gara per presentare i Co
mitati come una filiazione di-
retta ed esclusiva dei comuni
sti e si prevede che la sua 
influenza elettorale sarebbe 
andata ben poco al di la de
gli universitari comunisti. La 
risposta e nelle cifre: le liste 
dei « Comitat i » hanno raccol-
colto l'adcsione di circa 100 
mila studenti, mentre gli uni
versitari iscritti all'Unione de
gli studenti comunisti non rag-
giungono i 10 mila. 

Questo risultato, che ha stu-
pito tutti i commentatori, ri
sulta meno sororendente 
quando si abbia presente 11 
lavoro capillare ed alia base 
facolta per facoltn, che lo ha 
preparato. In appena due me
si sono stati messi in piedl 
circa 700 « Comitati ». le liste 
sono state presentate in 400 
Unita elettornli (su 550) in 
molte di esse i comunisti 
non sono in maggioranza e 
vi figurano dirigenti studente
schi cattolici. socialisti. molto 
noti al livello delle singole se-
di universitarie. Gli studenti 
legati in qualche modo ai « Co
mitati » al momento delle ele
zioni sono gia intorno ai 20 
mila al momento in cui han
no inizio le operazioni elet-
torali-

Ma il m\o interlocutore. tie
ne a mettermi subito in guar-
dia, contro una visione ecces-
sivamente ottimistica della si-
tuazione. I/altro dato che ca-
ratterizza infatti i risultati elet-
torali e il successo note vole 
riportato dalle liste modera
te: oirca il fiO1^. dei \*oti. Que
ste liste, diverse da sede a se-
de e da facolta a facolta. so
no accomunate dalla dichia-
rata volonta « apolitica », « tec-
nica » e corporativa di fronte 
ai problemi universitari, e dal 
sostegno che, piu o meno aper-
tamente, hanno avuto da par
te del regime, del governo, 
della stampa filo gollista. Sa
rebbe sbagliato attribuire a 
questo risultato il significa
to di uno schieramento con-
sapevole della maggioranza 
degli studenti dalla parte di 
De Gaulle e dc-l regime. Ma e 
certo, eomunque, che !a pau-
ra di fronte alle lotte studen-
tesehe nelle universita, che era 
rimasta nascosta ed mcapace 
di esprimersi nel fuoco della 
esplosione di maggio, ha tro-
vato nelle elezioni il modo 
per most rare il suo peso gra
ve e preoccupante in vista 
della ripresa delle batta^lie 
de] movimento studentesco. 

Vi e qui anche un primo se
gno del prezzo che la sinistra 
studentesca nel suo insieme i 
ha pagato alle rotture orofon-
de esistenti nel suo seno. ed 
alle polemiche aspre che nan-
no diviso i « Comitati n da un 
lato. la Direzione Nazionale 
dell'Unef. e i vari grupp: i gau
chistes » dall'altro. sulla par-
'ecipazione o meno alle ele
zioni. La convinzione di Mo
nier. e che. con il successo 
elettorale dei « Comitati » ed 
il fallimento della linea asten-
sionista. le vie di una rrpre-
« di massa del movimento 
sono state tenute aperte, n ^ 
che, al tempo stesso. Ie diffi
colta maggion ed il lavoro 
piu duro cominceranno pro
pno adesso. 

E" o»gj nece=sano d.irf a 
tutti gli studenti e'en: de'Ia 
fendenza una l:n^a. ticz'.i 
onentamen , i comur.i ed una 
prepara7ione specifica ^ui te-
mi nguardanti le condizioni 
di vita e di stud:o aH'inter
no delle facolta e sulle pro-
poste di r Jinovamento dei tne-
todi d:datt:ci, c'oe verranno af-
frtintate nei prosMm: me-: r.c: 
Consi^h pantari , studenti, pro-
fesson. autonra aocadermche 
usc-.ti dalle elezioni. 

D'altro canto bisogna creare 
e sostenere un movimento rea-
!e d: lotta. che sapp:a mvesti-
re :a missa deph studenti, ta
le da evitare :1 successo dei 
propositi e delle manovre del 
iZo-.emo e del ministro del-
.a Pubbhca Istruzione Faure, 
tendenti a ndurre ed esaun-
re la presenza politica degli 
studenti nelle secche delle 
contrattazioru corporative, dei 
dibattiti « tecnici ». degh ag-
giustamenti di facciata . 

Far si. insomma. che la bat
taglia nei Consigli e lotte s'u-
dentesche di massa, si aiutmo 
e si sostengaix) a ^cenda, 
consentendo di rimontare gh 
clemenu di cnsi e di nfius-
so che hanno segnato la vi
ta del movimento universi'a-
no francese dal giugno '6S fi-
no ad oggi. 

Giulio Qwefcmi 

Contro I'autoritarismo 

del centro-sinistra 

Iniziative 
per la 

riforma 
delh 

RAI-TV 
ASSEMBLEA POPOLARE A 
FIRENZE CON PARRI -
UNA LETTERA DEI SENA-
TORI DI SINISTRA AL PRE
SIDENTE DELLA COMMIS-

SIONE DI VIGILANZA 

Mentre tutta la stampa bor 
Hhese tenta di minimizzare i! 
gra\e siuniticato politico dell'm 
contro al \ertice reali/zato l'al 
tro icri fra i gruppi dirigenti del 
lentro sinistra e i massimi espo-
nenti della HAI TV d repubbli-
I'.IIU. linb.irar/atissiiiu. tentano 
pt-vliiio di nejlave vhe s\a awe 
nuto'i. le for/e democratic-he 
lontintiano — entro e fuori il 
Parl.miento — '.a loro miziuvixa 
per iiiiixirri' una tmmediata di 
setissioiie sulla nstrutturazione 
o la rifonna dell'ente. 

In (iiiest.i direzione sono in 
fast- di s\ul£imcnto numerose 
assemblce popolari tmuocate 
d.ill' \rci- \rta in tutta Italia (da 
Milano, a Bolomia, a Li\orno. a 
N'apolO per discutere il pro 
getto di legge di riforma eln 
Ixirato da (|iie>ta associazione. 
II primo di iiuesti incontri si e 
tenuto a Fueti/e. con la parte. 
cipazione del senatore Parri 
(presidente dell'Arta). del regi 
sta tele\isiw) Cottafa\i (presi 
dente dell' Associazione registi 
indipetidenti televisui) e di Pa 
gliarmi dell'Arci. Vi hanno par 
tecipato nutiierosi dirigenti pro 
vuiciali deU'nssociaziunc i quali 
— dopo 1'illustraziene delle pro 
poste di riforma — hanno dnto 
vita a un dibattito che puii es 
sere considerato una prima con 
fernia puuolnrc delle scelte di 
riforma proposte. 

A livello parlainentare. si se 
gnala invece il passo compiuto 
ieri dai senatort Giglia Tede 
sco. Fennariello. Salati. Raf 
racle Hossi del PCI: Vittono 
Naldini del PSIUP e Franco 
Antotiicelli, indipendente di si 
nistra. I senaton hanno inviato 
una lettera al presidente (DC» 
della Cotnniissione parlamentare 
di vigilanza sulla RAI-TV. an 
nunciando « la fcrma intenzione 
di dedicare la prossima riunione 
ad un ampio dibattito sulla RAI 
TV (politica e strutture). cioe 
a un tema the non pud restare 
limitato a nstretti settori di 
programma». Nella lettera s> 
denuncia anche « la legittima 
liHjuietudine per i fretjuenti ten 
tativi. espliciti o larvaii. di svuo 
tare <li peso c di responsibility 
il lavoro della commissione ». 

I gruppi dirigenti del centro-
sinistra continuano frattanto 
frenetiche consultazioni di ver 
tice per giungere ad un com 
promesso entro il 12 aprile 
(data in cui dovrebbe riconvo 
carsi il Consiglio di ammmistra 
zicno della RAI-TV1: un ulte 
riore incontro. che non sembra 
abbia dato risultati riievanti, si 
e svolto ieri pomeriggio al li 
vello delle vice segreterie dei 
tre partiti. Sj continua a lavo 
rare dunoue alle snalle del Par-
laniento e dell'opinione pub 
blica. 

500 preti: 
basta con la 

collusione fra 
Chiesa e Stato 

in Spagna 
MADRID. 1 

Si appriiuic solo ora the cir 
ca >•<! sjKtrdoti delle provincie 
bas<i]e h.mno nvolto all'episcn 
pato i.aUoluo <.p.i\»nolo \e. i"~ 
(.opi.t. al iiiin/o apostnlico mnr, 
siijnor Da da i;I o> una petizione 
IKr ihuritrt1 the venca condan 
nato In stjiit ri: emerCenza (a 
suo tunpo iniposto dal governo 
ni Madrid e ora revocato"* e 
ihe s; acii.tt.rw') urger.ti mi^ure 
per ria!i7/are la .~eparaz:ore 
tra Chies.-i o Stato in Spapna 

\'el!a pttiziono si rimprovera 
all tpis<o;iato di aver taciuto rii 
nanzi a una sene di eventi in 
u.iisti e di ' appanre tinioroso 
di irritare il regime con la de
nuncia dei fatti ?. I vcseo.i so-
r.o. poi. esortati a ottenere che. 
Crazie alia scparazlOIx, tra lo 
Stato e la Chiesa. quest'u'.tima 
in Spacna. < posva liberarr.ente 
proclamare e difendere gl. ina! 
ttrahi'.i diritti della persona r 
dei popoh Diritti la cui r*pres 
::one rappr.'scnta una ccV.c can 
so fondarren'.ah deil'attuale Ma 
to di co-e >. 

Dop»i aver «<->ttolireato che la 
dottr.na <ie!la Cn i s i -e. v<"»c-
fronti della voiiet.i r-oliiica. im 
plica rassoltita npnuazione r.. 
ogni forma dittatona'e e tota 
litana. j nrmatari dep'orano *! 
silenzio della Cn.esa the < «cor 
iena e svar.daiizza molti > e che 
fa sembrarc la Chiesa stes--,i 
uno strumento del potere poi'-
tuo Ven^ono crmcati c'i ar 
resti. Ie deportazion: e le vio 
Itnze delia polizia ne'.le provin
cie rva-rhe: ma viene ror.danna 
ta anche la violenza dei movi 
menu b,i<chi clandostini. pur 
nella consapev olezza che cio de 
riva dalla sj>tematica rt press o 
ne sUbita ria ijjel jxipolo. da 
mo'.ti ar.r.i a questa pane. 1 tir 
matari ausp.cano. inline, il p'e 
no r.cono'scimento della perso 
na'.ita del popolo basco. 

In occa-sione del 30' anniver 
sano della tine della cuerra 
civile. Franco ha nla-^iato uxu 
intervista al giomale « Arriba > 
rella quale trinna kTiudizi t s'o 
nei » -ullOv-cideme e \ Oncnte. 
l'FRSS. il s-omunismo. 1* mo
ral* • ka rt&igtotm. 
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