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Editoriale di Luigi Longo su Rinascita 

La nostra battagl ia 
sulla via i tal iana 

a l socialismo 
nunwo odierne Ri

nascita pubbttea un edl-
tori»l« dei campagno Lul-
0l Longo *u < La nostra 
battaglia sulla via Italiana 
al socialismo. Con gli opa-
rai e i laverateri In loMa ». 
Un sacondo articolo sara 
pubblkato la prossima set-
timana con il titolo < Per 
una dacisa svolta nalla di-
razlona poiitica dal pass* >. 
II prime articolo d*i com-
pagno Longo muovo da 
un'ampla analisi dot movl-
manto di lotta dot lavora
tori In atto n*l paoso • 
dolla linoa dollo forzo so
cial! a politkha. Dopo 
quests analisi II compagno 
Longo scrivo: 

D problema decisivo e og-
f i quello degli schieramenti 
unitari, ehe si sono notevol-
mente raiforzati nel corso 
della lotta. La spinta unita-
ria realizzata sui contenuti 
delle lotte deve tendere a 
rafforzare sempre piu que
sta unita a tutti i livelli e su 
tutti i piani, sviluppando la 
polemic* contro ogni tenta-
tivo di far risorgere posizio-
ni moderate e di divisione 
del movimento o di deviarc 
le lotte in corso dal terreno 
• dagli obiettivi fissati. A 
questo scopo deve essere 
compiuto uno sforzo conti-
nuo per il rafforzamento del-
la democrazia operaia e per
che i movimenti sindacali 
mantengano ciaseuno la pro
pria autonomia e ogni lotta 
abbia una sua soluzione. 

In queste condizioni, deve 
essere condotto un deciso 
attacco contro l'intransigen-
za padronale e la posizione 
delle industrie a partecipa-
zione statale che bloccano 
con la Confindustria. Dob-
biamo valorizzare tra l'opi-
nione pubblica le lotte ope
rate di questi giorni, come 
es-pressione di esigenze pro-
fonde e facendo risaltarc il 
processo di maturazione po
iitica e sindacale che esse 
esprimono, smentendo la 
pretesa teoria delle esplosio-
ni lncontrollate-

1>oJ>biarao falorizzare il 
eon ten u to democratico, rin-
novatore, proajreasivo delle 
lotte operaie <ii queste set-
timanc, la lore funzione na
zionale, cbe a contrappone 
alia funzione conservatrice e 
antinazionale di quanti eer-
cano in ogni modo di contra-
starle, deviarle, soffocarle. 

In particolare, dobbiamo 
sgonfiare rallarmismo della 
stampa padronale e di de-
stra, indicando le responsa-
bilita deU'asprezza della lot
ta nella avidita e nel la gret-
tezza padronale, esaltando 
l'unita sindacale, la solida-
rieta popolare con le lotte 
operaie, come un altro indi-
ce della popolarita e della 
giustezza di queste. 

Le alleanze 
Naturalmente, tutte que

ste questioni non possono 
non sfociare in un discorso 
politico, perche non tutto 
pud essere affidato alle trat-
tative contrattuali, come ha 
dimostrato lo stesso sciopero 
per la casa; discorso che de
ve essere svolto in sede poii
tica, nei confront! degli al-
tri partiti e sui vari proble-
mi sociali e politici, in parti
colare attorno ai problemi 
della democrazia, dei suoi 
contenuti e delle sue forme 
nelle fabbriche, nei luoghi di 
lavoro e nel paese, attorno 
ai problemi delle convergen
ce e delle alleanze da rea-
lizzare attorno alia classe 
operaia, da parte dei partiti 
• dei gruppi che dicono di 
esprimerne gli interessi e di 
perseguire obiettivi generali 
di rinnovamento democrati
co e di progresso sociale. 

Si tratta, cioe, di porre con 
forza l'etigenza di uno spo-
at a men to a sinistra di tutto 
l'asse della poiitica naziona-
le e la necessity della forma-
tione di una nuova maggio-
ranza, di un blocco di forze 
politiche e sociali, di cui il 
movimento di questi giorni, 
e l'unita in esso attuata, co-
stituiacono la premessa, che 
deve avere pero il suo na-
turale sviluppo anche in se
de poiitica, se si vuole dare 
•icurezza e stability alle con-
quiste che verranno acqui-
elte. 

Percid mai come in questo 
an omen to si e posto con tan-
ta urgenea e necessita il pro
blem* del rapporto tra mo
vimento e opinione pubbli
ca, per il mantenimento, 
1'estensione ed il rafforza
mento degli schieramenti 
unitari, della solidarieta at-
tiva delle popolazioni con le 
lotte operaie e popolari, per 
far nascere, da queste lotte, 
una prospettiva piu avanza-
ta, di alteroativa poiitica, in 
cui si possano creare nuove 
e piu avanzate poaizioni, non 
solo di difesa delle conquiste 
realizzate ma anche nuove 
poaizioni di forza e di potere, 
d* eua partire per readere 
•oetibile un organico avi-
MMo di queste stesee con

quiste, in un nuovo sistema 
di piu democratici e piu 
avanzati rapporti politici, 
economici e sociali. 

Oopo avor rilevato ch« 
• ci troviamo di front* ad 
un procosso ch* si svllup-
pa n«l senso di un rapido 
mutemento dalla sihiazie-
na m, a avor asaminato am-
piamonta I compiti dal 
partito, Longo rilava che 
• una conclusion*, positiva 
dalla vartonza sindacali 
non risolvara tutta I* que
stion! ch* sono sui tappato 
a che I* lotte stou* nan-
no masse in ovidanza, sia 
sui piano social* ch* su 
quello politico, a p*r I* so
lution* dell* quali saran-
no nccttssari* nuov* lotto 
• piu vaste conv*rg*nzc • 
mobilitazioni sociali * po
ll tich* %, * cos) pres*gue: 

E' un fatto che lo stesso 
sviluppo delle lotte, l'urgen-
za e la gravita dei problemi 
che attendono soluzione, pon-
gono in termini piu catego-
rici il problema della dire-
zione poiitica del paese. C'e 
stato, in tutti questi mesi, un 
ulteriore deterioramento del 
governo che investe non solo 
questo governo Rumor, ma 
ogni formula governativa 
che pretenda, in modo piu o 
meno aperto, di prooedere 
sui terreno su cui da anni 
si muovono i govern! a di-
rezione democristiana, siano 
essi monocolori, tripartiti, o 
quadripartiti; tutti e sem-
pre pero moderati e centri-
sti nella sostanza. 

Contro questa poiitica, 
contro il centro-sinistra, ehe 
oramai non amministra piu 
che il proprio sfacelo, noi 
abbiamo affermato e affer-
miamo la necessita di una 
svolta a sinistra che avvii 
una poiitica radicalmente di-
versa, profondamente rinno-
vatrice. Sorge da cio l'esigen-
za della formazione di una 
nuova maggioranza che -^ 
rompendo nettamente con la 
poiitica svolta finora — sia 
capace di raecogliere tutte 
le forze veramente di sini
stra che oggi si battono, dal
la opposizione e negli stessi 
partiti d*4 centro-sinistra, 
per una nuova direzione po
iitica del paese. Soprattutto 
vi e oggi la improrogabile 
necessita che le lotte ope
raie e popolari — e in par
ticolare il grandioso sciope
ro generale per la casa e 
per gli altri obiettivi di ri-
forma — abbiano una pron-
ta e positiva risposta da par
te del governo, dei Parla-
mento e di tutte le forze di 
sinistra e democratize. 

E' su questa linea che ci 
siamo mossi finora, mante-
nendo sempre ferma la ne
cessita di una poiitica orga-
nica complessiva, cioe di una 
nuova maggioranza, ma bat-
tendoci, giorno per giorno, 
per la soluzione di tutti i 
problemi piu urgenti e cer-
cando di realizzare, via via, 
per ogni soluzione, tutte le 
possibili convergenze, anche 
momentanee, anche parziali. 

Dobbiamo riconoscere che 
questa linea si e rive lata 
giusta ed ha dato dei risulta-
ti concrcti, per la soluzione 
di alcune questioni urgenti 
e di rilievo. Inoltre, e an-
dato avanti non solo il di
scorso per nuovi rapporti 
con il nostro partito, ma an
che un certo avvicinamento 
tra noi e le altre forze di 
sinistra. 

Abbiamo contestato le vi-
sioni pessimistiehe della si-
tuazione, portate avanti da 
esponenti socialdemocratici, 
per giustificare rinunce e 
cedimenti; abbiamo ridico-
lizzato l'arbitrario ed assur-
do sospetto che volessimo 
seguire la strada gia percor-
sa disastrosamente anni fa 
dai socialist; abbiamo te-
nuto testa ai patrocinatori 
dell'ordine poliziesco e dello 
Stato forte. Le grand! lotte 
unitarie di questi mesi. i pas-
si avanti fatti sulla via del-
l'unita operaia e di arione 
non possono essere negati 
da nessuno che sia in buona 
fede. 

E' vero che l'unita vesta 
e profonda, realizzatasi sui 
piano sindacale e delle lotte 
operaie e popolari, stenta e 
ritarda ad estendersi anche 
sui piano politico. Ricono-
sciamo che su questi proble
mi la nostra azione deve es
sere piu vivace e piu incisi-
va, soprattutto per quanto 
riguarda la prospettiva poii
tica alternativa che noi po-
niamo e per imporre passi 
seri in direzione di una de-
cisa svolta poiitica. 

L'attuale governo Rumor 
incontra molte difficolta a 
durare. Nonostante I'olerio-
ne, quasi all'unammita, d3l 
nuovo segretario della DC, 
1'equilibrio interno di que
sta e sempre assai precario. 
E' impossibile negare i pro-
gressi fatti in direzione di 
un maggiore awicinameoto 
tra tutte le forze di sinistra, 
esistenti dentro e fuori il 
centro-«ini«tr«, non tolo nel* 
le aedi amministrative, »u 
questioni locali, ma anche su 
queetioni polittcbe di piixoo 

piano, come la pace, il Viet
nam, la difesa della liberta, 
la protest* contro gli inter-
venti poliziefichi, la passivi-
ta o l'insufficienza go\'erna-
tiva sulle questioni sociali 
piu brucianti: assistenza sa
nitaria, case, calami ta na
tural!, stato delle citta, che 
esplodono per la loro caotica 
crescita o ro\-inano per la 
mancanza di ogni difesa del 
suolo. 

E' verso la soluzione di 
queste questioni che dobbia
mo orientare i nostri sforzi. 
anche nel momento attuale, 
facendoci portatori della vo-
lonta dei lavoratori e della 
popolazione di vedere risolti 
i problemi piu urgenti e che 
piu gravemente incidono sul
le loro condizioni di vita e 
di lavoro, estendendo ancora 
la nostra azione unitaria ed 
agendo nei confront! delle 
varie correnti di sinistra de
gli altri partiti, per spinger-
le a rifiutare i ricatti e le in-
timidazioni anticomuniste e 
ad agire perche siano supe-
rate, definitivamente e sen-
za residui, le assurde pre-
giudiziali di chiusura nei 
confronti delle proposte e 
delle istanze portate avanti 
dai comunisti, che sono poi. 
come dimostrano i fatti, le 
istanze delle grandi masse 
popoldri e per le quali esse 
manifestano e lottano. 

Ualternativa 
E' svolgendo questa no

stra azione e rendendo sem
pre piu esplicita ed evidente 
la saldatura fra le rivendi-
cazioni del momento e l'esi-
genza di una nuova maggio
ranza che noi faociamo ma-
turare la necessaria alterna
tiva di sinistra, la possibilita 
di formazione di nuove mag-
gioranze, che e 1'obiettivo 
che noi dobbiamo tener fer-
mo, perche un partito come 
il nostro ha sempre bisogno 
di riferirsi ai propri obietti
vi strategic!, per dare il giu-
sto senso all'azione concrete 
di ogni giorno. 

tCredo che.posaiamo alfer-
mare, con tranquil la sicurez-
za, che la gente comprende 
la nostra azione e la nostra 
prospettiva, perche vede ehe 
esse portano a reali iposta-
menti di forze, perche la 
gente valuta esattamente il 
nostro peso, la nostra auto-
rita ed anche le reali possi
bilita che abbiamo di incide* 
re sia sulle decisioni gover-
native che su quelle legisla
tive. 

Evidentemente, tutta la 
nostra azione si inserisce in 
un processo complesso, dif
ficile, piu o meno lungo ed 
aspro, che sta a noi accele-
rare, non illudendoci di po-
ter imboccare « scorciatoie » 
facili ed illusorie, ma stando 
sempre strettamente legati 
alia realta alia maturazione, 
che noi dobbiamo favorire in 
tutti i modi, di tutti i fattori 
che possono portare effetti-
vamente ad un« svolta radi-
cale di indirizzo politico ed 
al coagulo delle forze politi
che e sociali capaci di avvia-
re e di portare avanti que
sta svolta e di marciare su 
quella che noi chiamiamo la 
via italiana al socialismo. 

II governo Rumor non ha 
nessun orientamento sulle 
questioni di fondo. Sta in 
piedi malamente, incalzato 
dagli awenimenti. Fin quan-
do pud durare? La rivolta 
del paese, contro questa si-
tuazione insostenibile, pud 
scoppiare sotto il peso dei 
problemi che non vengono 
risolti e perche la gente non 
pud piu oltre tollerare di 
essere ingannata. 

Bisogna avere iniziative 
che mettano il governo con 
le spalle al muro e stringa-
no i nostri interlocutori su 
soluzioni concrete e su que
stioni di indirizzo, alio sco
po di determinate nuove di-
slocazioni e nuovi raggrup-
pamenti politici. 

Dobbiamo dire no a ogni 
tentative di ricostituire, sot-
to ogni etichetta e comb in a-
zione, il centro-sinistra. Ser-
virebbe solo a bloccare, per 
altri mesi, ogni soluzione 
reale delle questioni ed il 
processo di coagulazione del
le forze di sinistra che si sta 
sviluppando, anche se a ri-
lento e con difficolta. 

Dobbiamo mettere l'accen-
to sui contributo che noi 
possiamo dare per la soluzio
ne dei problemi concreti che 
atanno davanti al paese e 
che e semplice illuslone ed 
inganno penaare di poter fa
re qualcosa di rinnovatore e 
di progressivo senza i comu
nisti e tanto meno contro i 
comunisti, perche i comuni
sti sono 1'espressione di tan-
ta parte delle masse operaie 
e popolari, della parte piu 
avanzata, piu decisa e piu 
forte di queste masse, le qua
li vogiiono contare di piu 
nella societa e nella direzio
ne poiitica del paese, pesare 
di piu nelle decisioni di fon
do che intereaiano non solo 
il loro lavoro, le loro con-
dizioai di vita ed U loro «v-
venire, me anche le sorti e 
l'awenire <M tutu la oariooe. 

GLI SVILUPPI DELLA CRISI MEDIO - ORIENTALE 

Una dinamica progressista 
investe tutto il mondo arafoo 

L'analogia con gli anni che seguirono la guerra arabo-israeliana del 194849 - 1 tentativi fal-
liti della reazione araba - La piattaforma laic a democratica e nazionale della resistenza pa-

lestinese - II collegamento con le altre componenti della lotta antimperialista 

Vogliono 135 sterline in piu 

Studentesse? Indossatrici? No. Si tratta di professoresse londinesi partecipanti 
a uno sciopero e a una martia dalla Royal Albert Hall a Hyde Park, per chie-
dere un aumento di paga di 135 sterline I'anno (pari a circa 200 mila lire). 
Diecimila insegnarti hanno « deposto i gessetti ». La loro lotta si aggiunge alia 
ondata di scioperi che dilaga nelle fabbriche, e dimostra il risveglio e la radica-
lizzazione di un ceto che in Gran Bretagna ha avuto finora tradizioni moderate 

Dtl aattr* wrUto 
BEIRUT, novembre 

Bisogna riandare agli anni 
seguenti il primo conflitto ara-
bo-israeliano per ritrovare una 
analogia con i processl che at-
tuaimente toccano l'insieme 
del mondo arabo. «E' stato 
sempre dalle sconfitte — mi 
dice con amara ironia e con 
acuta lucidita un dirigente 
arabo — che noi abbiamo 
tratto element! di riflessione 
autocritica sulle nostre socie
ty ». Allora la sconfitta segnb 
l'inizio della crisi e poi della 
raduta delle fatiscenti monar-
chie arabe, tra cui primeggia-
va quella egiziana. Certo non 
fu la guerra, con la sconfitta 
subUa, la causa della crisi, 
ma ne fu l'elemento catalizia-
tore, la cartina di tornaaole, 
il punto di coagulo di una 
spinta nazionale. e progressi
sta nei suoi successlvi svolgi-
menti. In altri termini inizio 
allora una profonda riflessio
ne sui « perche » gli arabi fos-
sero stati sconfitti. Ne" bastb 
come risp»-sta la superioritA 
tecnica degli israeliani. Fu ne-
cessano guardare all'inter. 
no delle societa arabe. al lo
ro grado di coesione naziona
le, al collegamento tra Sta
to e popolo, e soprattutto al
ia linea generale di lotta: il 
suo essere parte o meno di 
un impegno antimperialista, 
assente certo nei desideri e 
nella volonta poiitica di re co
me Faruk e dei vari signori 
feudali. agenti delle compa-
gnie petrolifere. II punto di 
arrivo fu il 1952 in Egitto e 
poi, giii giii. il 1958 in Liba-
no. in Siria. in Iraq. 

Fino a che punto questa 
analogia regge al confronto 
dei fatti? Fin dove questo 
giudjzio, diffuso nel mondo 
arabo divenuto si pvio dire co-
mune al livello della roscien-
za di larghe masse, collima 
con i reali processi in corso? 
Non vi e dubbio che vl e 
molto di vero nell'analogia. 

In primo laogo la profondi-
ta della riflessione. Kssa in
veste ormai tutto il mondo 
arabo nel suo insieme e non 
risparmia alrun paese. In 
quelli progressjsti e aperfa 
una seria disrussione sulle 
forme del consolidamento del
la indipendenza economica e 
poiitica. sui rapporto tra po
tere e masse, sugli strumen-
ti della lotta poiitica (parti
to di avanguardia e dinami
ca sociale>: ossia va avanti 
una rieerca volta a saldare 
sempre piu le necessita della 
lotta antimperialista su scala 
mondiale a processi intemi 
che caratteriwino sempre di 
piii i regimi al potere in sen
so progressista, con un richia-
mo di tipo sooialista In quelli 
moderati e conservatori esplo-
de una contraddizione profon
da, il segno di vin contrasto 
ormai irriducibile tra gruppi 
privilegiati siano essi feudali 
o di borghesia compradora e 
larghe masse popolari. 

Tutto r\h e chiaramente e 
fisicamente perrepibile nel gi-
rare per il mondo arabo. nel 
parlare con la gente della rit-
ta e della rampagna La scon
fitta del giugno 19fi7 ha in que
sto senso solo accelerato un 
processo gia in atto, metten-
dolo piii esplicitamente in lu
ce, radicaliz7ando il sentimen-
to e la coscienza delle masse. 
In alcuni paesi — Libia e Su
dan — il processo e stato ra-
pidissimo e ha determinato i 
noti mutamenti di rotta. In 
Iraq ha dato vita ad un nuo
vo sussulto, ron un muta-
mento ai vertici del potere e 

Una statistica sui « processi matrimonial!» nel primo semestre del "69 

La Sacra Rota favorisce i ricchi 
Un discutibiie articolo di monsignor Fagiolo s uH'« Osservatore della Domenica» - II problema 
di fondo e quello del drvorzio a non dell'ann ullamento - Una finzione giuridica e morale 

Su 141 processi matrimonia-
li svoltisi nel primo semestre 
di quesi'anno dinanzi al Tri-
hunale ecclesiastico della Sa
cra Rota, 101 si sono conclusi 
in modo positivo, cioe con 
una dichiarazione di nullita 
del vincolo coniugale. E dei 
141 procedimenti, la meta 
(esattamente 69) sono stati 
affidati al gratuito patroci-
nio; di questi ultimi, 48 si 
sono conclusi in modo positi
vo e 21 negativamente. Que
sti dati sono presentati in un 
articolo pubblicato sull'* Os
servatore della Domenica > 
dell'esperto di diritto canoni-
co Mons. Vincenzo Fagiolo. 
Egli afferma che € non * ve
ro che solo i ricchi siano fa-
voriti nei process) matrimo-
niali > ma. considerando l'al-
ta percentuale delle cause af-
fidate al gratuito patrocinio, 
mette in rilievo il < grave 
oner* finanziario che esse ar-
recano alia Santa Sede > e 
scrive poi che ogni anno il 
tribunale della Sacra Rota e 
« fortemente in passivo >• 

Le cause affidate al patro
cinio gratuito erano I'anno 

scorso il 46 per cento e nel 
1967 il 33 per cento, Dal 1961 
ad oggi il 42 per cento di tut
te le cause matrimoniali e sta
to affidato al patrocinio gra
tuito. «Non il favore perso-
nale, non la forza del denaro, 
ma giustizia e serieta — af
ferma Mons, Fagiolo — ca-
ratterizzano i procedimenti 
matrimoniali nei tribunali ec-
ciesiastici. ben diversi percid 
dalle facili forme di divor-
zio ». 

Una polemic* un po' trop-
po facile, soprattutto perche 
— come tutti sanno ~ un cit-
tadino italiano pud anche ct-
tenere l'annullamento del ma-
trimonio dalla Sacra Rota, ma 
non pud averne lo acioglimen-
to se non con la morte del 
coniuge (suggerimento che in-
direttamente il codice offre 
ai malintenzionati. alimentan-
do il quotidiano stillicidio di 
uxoricidi e delitti cosiddetti 
d'onore). Monsignor Fagiolo 
sembra compiere inoltre una 
acelU interessata tra la vi-
aione che del divonio offro-
no i divi bollywoodiani e la 
reaM di tutte ie coppie cbe 

nel mondo giungono a divi-
dersi non pt'r « la forza del 
denaro», ma proprio per 
«giustizia e serieta». Cjoc 
per non proseguire una fin
zione giuridica e morale, 
quando siano fimti 1'amore re
ciprocal. la possibility di con-
vivenza, le ragioni essenziah 
del vincolo coniugale. 

Porre quindi In questi ter
mini le noU/.ie — per altro de-
bolmente consolanti per chi 
non abbia alle spalle avvoca-
ti di grido e patrimoni consi-
stenti — suH'attivita della Sa
cra Rota, signifies falsaro la 
questione di fondo. Questa non 
consiste nella possibilita di di-
chiarare nulli i matrimoni, che 
molti dc vorrebbero vedere nel
le leggi dello Stato con una ca-
sistica ampia almer.o quanto 
quella nel codice canonico. 
Consiste invece nel decidere, 
autonomamente dalla Chtesa, 
se la Repubblica italiana de
ve introdurre l'istituto del di-
vorzio, rispettando contempo-
raneamente i citUdini cbe non 
ne voglif.no far uso, ma an
che quelli che intendano av-
vaiarMne. 

Nel 70 
treni 

piu veloci 

II programma per un sisUoia 
di trasiMrti coordinato e stato 
esposto dal ministro Gaspari 
alia Commission? Trasporti del
la Camera 

Sui trasporti extraurbani il 
ministro ha affermato che le 
Forrovie intendono competere 
con quelli su strada. mifllioran-
do i servizi sia dei collegamenti 
suburham e pendolari, sia di 
quelli a media e lung a di stanza. 
La riqualificazione della rete e 
il miglioramento dei servizi po-
tranno notev»!nnente aumentare 
i traffici. 

II ministro Gaspari ha anche 
iccennato alle caratteristiche 
delle luwe fcrroviarie t r as versa-
li, per le quali e in via di spe-
rimentazione un tipo di treno 
ad aaaetto variabile, che conaen-
be di superare )e difficolta dei 
tracciati a vantaggio del con-
fort • della velocita. I primi 
esemplari di questi treni po-
aranoo viaggiara fra un amto. 

una dislocaziooe piii avanza
ta sui terreno della lotta an
timperialista sui piano Inter
nationale. Nel Libano si e 
espresso con la crisi in atto 
le cui proporaoni sono enor 
mi. Dalla Arabia Saudita, al
ia Tunisia, al Marocco con 
il montare di una preoccupa-
zione dei gruppi dominanti e 
con conseguenti intervenU re-
pressivi nei confronti delle 
forze progressiste. 

Del resto la reazione araba 
ha chiara coscienza di quan
to sta a\-venendo, vivendo quel
la che (per lei) e una drem-
niatica contraddizione. In 
quanto araba non pno certo 
prospettare una soluzione del
la crisi favorevole a Israeie 
e all'impenahsmo senza con 
ci6 mettere a repenUglio U 
suo poco solido potere. In 
quanto tramite degli interes
si imperialist i nel Medio 
Oriente non pub per& affron-
tare U vero nodo della que-
atione israeliana e dei suoi col
legamenti con l'insieme dei 
problemi aperti dalla aggres-
sivita tmperialista nel mon
do. Percib essa tent a una di-
gressione e vorrebbe lmpos-
sessarsi della delusione, delle 
inquietudini, dei fermenti pre-
senti, dirottandoh verso un 
falso obiettivo. 

La digressione e palese: 
offuscare la vera natura del
lo scontro in atto — la poiiti
ca israeliana come un intrec-
cio di interessi imperialist! 
esterni e interni alia stessa 
Israeie — offrendole un ter
reno religioso: Islam contro 
religions ebraica, arabi con
tro ebrei. E" un tentative si 
badi, abile e non privo di 
mordente. E' persmo inutile, 
infatti, ricordare come spes-
so la radice della lotta na
zionale dei popoli oppressi sia 
da rintracciarsi nella religio-
ne, e come giochi potente-
mente il sentimento — den-
vato dalla unita linguistica, 
culturale e appunto religio-
sa — dell'essere arabi oltre-
che egiziani, siriani, algerini 
e cosi via. 

Ebbene, nonostante questi 
dati oggettivi che potrebbero 
favorire I'mdirizzo voluto dal
la reazione, non si pu6 dire 
che questa sia la linea ege-
monica, che mobilita oggi le 
masse arabe. Al contrario, 
per molti versi si e proprio 

all'opposto. L'mdinzzo che pre-
vale e nettamente un altro, 
ed e indicativo del segno pro
gressista che ha l'attuale dina
mica del mondo arabo. E' l'in-
dirizzo dato dalla resistenza 
palest inese, il grande dato 
nuovo della situazione medio-
orientale che rende diversi 
questi anni da quelli che se
guirono il conflitto del 1948-
'49. La resistenza palestinese 
non gioca infatti soltanto co
me un fatto eroico, che n-
scatta anche psicologicamen-
te le frustrazioni della scon
fitta subita nel giugno dell'an-
no 1967. 

II suo valore e piii perspi-
cuo. E risiede soprattutto nel
la piattaforma laica (convi-
venza tra arabi ed ebrei nel
la terra palestinese), democra
tica (il diritto dei popoli a 
autodetermmare il proprio de-
stioo) nazionale (la lotta di 
liberazione del popolo pale
stinese) e antimperialista (ra
dice poiitica dello scontro) 
che la resistenza si e data e 
via via ha imposto agli orien-
tamenti dell'opinione pubbli
ca araba. Questo insieme <>: 
fattori ha inciso sename ite 
nello stesso panorama delle 
tradizionali forze politiche 
arabe mutandone la fisjono-
mia non solo rispetto a venti 
anni orsono, ma anche rispet
to al periodo che ha prece-
duto la guerra del 1967. 

II primo dato che colpisce e 
la crisi ormai difficilmente re-
cuperabile della destra islami-
ca e della sua espressione po
iitica: i Fratelli Musulmani, 
Questa potente organizzazione 
poiitica che fu protagonista 
di non rxM'he vicende nel mon
do arabo, appare in declino, 
per il suo tradizionalismo e le 
sue chinsure r(-azionane. Ve 
ne sono tracce qua e la appa-
renteniente rinvigorite dal-
l'indinzzo tentato dalla rea
zione araba, ma senza prospet
tiva alcuna. Se la reazione, 
oggi, non nesce a trovare una 
sua base organizzata di mas-
sa e si riduce sempre di piu 
nell'esercizio di un governo 
autoritario nei paesi in cui so
no al potere le forze feudali 
e privilegiate, ampio appare 
il rimaneggiamento del vasto 
arco delle forze antimpenali-
ste. Un rimaneggiamento che 
passa attraverso una crisi, I 
cui connotati per6 son quel
li di una crisi di crescenza. 
Tipica e ui questo senso la 
vicenda del partito Daatb, os
sia il partitu sociahsta pana-
rabo, che fu una forza rue-
vante negli scorsi anni. Oggi 
le sue dimensioni non sono 
piu panarabiche e la sua ba
se appare ristretta a un pic 
colissimo numero dl paesi ara
bi dell'Asia minore. 

La crisi lo ha investito in 
due punti decisivi: la necessi
ta di aderire alle diverse real
ta nazionali a scapito deU'idett-
base dl una unica nazione ara
ba, e il supenunento di un 
nebuloao programma di a so
cialismo arabo» a favore di 
contenuti piii espliciti auile 
acalta aociali interna a antim-
periallata aull'arena interna-
sionaie. Per cui la criai ha si-
gnifioato da un lato uno spo-
atamento a sinistra degli ortan-
tamanti del partito. e dairsl 
tro U suo 

come organizzazione estaea 
sull 'insieme del mondo ara/ 
bo. Assai cniaxi anche i proces
si di revision* tra le forze 
del nazionalismo arabo. 

Qui il segno di un collega
mento del problema nazionsr 
le a quello sociale, di una 
verifies dell'indipendenza sui 
terreno deH'intervento neoco-
loniale, di un intreccio tra lot
ta degli arabi e lotta antim
perialista, appare assai chia-
ro. ed e in una certa misura 
il logico sviluppo di una evo-
luzione che si riscontrava gia 
prima della guerra, ma che 
dopo di essa ha preso pro-
porzioni piii nette e un anda-
mento piii rapido. Uno dei se-
gni piu espliciti di questo svi
luppo e indubbiamente la cre
scita di un forte movimento 
sindacale, che, come e noto, 
nei paesi del «terzo mondo a 
ha un peso e un sigmficato 
di grande incidenza. Non * 
un caso percib che dopo an
ni di incomprensioni recipro* 
che, di polemiche e di lotte, 
anche aspre, si stia concre-
tando un nuovo rapporto — 
nella gencralita dei paesi ara
bi progressistl, sia pure con 
qualche eccezione — tra fora» 
nazionahste e forze comuni-
ste. Cosi come appare di 
grande interesse la coscienza 
ormai Iargamente diffusa del
la necessita di una saldatura 
del movimento nazionale di 
liberazione arabo con le altre 
componenti della lotta antim
perialista nel mondo: il siste
ma di Stati socialist! e il mo
vimento operaio occidentale. 

Si tratta di processi che po-
tranno essere anche lunghi 
nel tempo e troveranno non 
pochi ostacoli, specie laddo-
ve un dominio feudale e l'im-
ponente presenza degli inte
ressi occidentali soffocano sui 
nascere ogni fermento. Ma 
non vi e dubbio che la ten-
denza oggi appare quella da 
noi descritta: un sommovi-
mento profondo che prean-
nuncia nuovi mutamenti. una 
ulteriore maturazione poiitica 
e ideale delle masse popola
ri arabe, uno spostamento a 
sinistra dei movimenti politi
ci che fanno la storia del na
zionalismo arabo. Sono feno-
meni a cui la sinistra non co-
munista europea ha dedica-
to scarsa attenzione, con giu-
dizi frettolosi e spesso astrat-
tl. E invece saranno questi 
fenomeni che decideranno in 
larga parte dell'avvenire di 
una regione del mondo, a noi 
cosi vicina, da coinvolgerci 
direttamente. 

Romano Ledda 

Stimolatore 
cardiaco 

alimentato 
dai palpiti 
del malato 

CLEVELAND, 21 
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Reserve di Cleveland, dove esi-
ste una delle m:>;l.cri facolta 
di medicina degli ?tati Uniti 
e stato messo a punto im 
pacemaker che tirnz ona sen
za battena, sfnittando la for
za meccanvca del rnuscolo car
diaco e convertendola in ener-
gia elettnea. 

Tutti sanno che cosa e t\ 
pace-maker: un meccanismo 
che sostituisce o -si sovrappo-
ne alia centrale generatrice di 
corrente elettnea, che si tro-
va nel punto do;ii'":o destro 
ciuamato virtus (aa cm il rit-
mo sinusale). 

Quando la con<1'i/ione elet-
t'HL-a atr.o-ven*r:i.oUre viene 
per una qualsiasi rag-one tur-
bata, per un bloc 3 nervo-
so, un mfarto, -.in trauma di 
qualMasi tjenere, s. ha uno 
scompenso clie pu6 portara 
aila morte il sozgetto colpito. 

II meccanismo e nel suo 
pnnoipio m^Ho semphce: la 
forza meecanica rt^I cuore vie
ne raccolta dal pacemaker a 
attravcrso una placcc di cera-
mica trattata m modo parti
colare viene tramutata in ener-
gia elettnea che a Mia volta 
mette in grado :i pace-maker 
di trasmettere al cuore gh im-
pulsi richiesti. 

II professor Carl. C. Enger. 
che dirige la squadra dei rt-
Cflrcatorf, ha detto che ci vo-
gliono ancora Uudi, esami ed 
e*perimenti prima che il pa
ce-maker messo a punto poe-
sa venire istalla'o su un cuo
re umano. 

E' stato tutto nvifiihirizn-
to ad un punto tale che lln-
tero poo«-m<i**r e una scate-
letta rpttangolare :unga 44 mll-
hmetrl. cio* mano di clnqua 
centimetri e alta DOC, piu di 
un centimetro. Un ta*f mecea-
nismo, apphcato ail'intamo 
del pericardio, con catodi 
direttamente insert! nel mu-
scolo che oltre a r'-cevere lo 
impulso vital* .'\-n sea al pe-
c*mak*r la forma ch* lo mat
te in grado di ftmstopare, non 
ha bisosjno di eeeare periods 
camente rertsteneto o 
tuMo. 
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