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Per il decennale dei trattati 

Domani a Roma il 
Vertice dei Sei 

La manifestazione celebrativa in Campidoglio e I'incontro politico alia 
Farnesina • De Gaulle intenderebbe rivolgersi ai « partners» sollecitando 

I'autonomia dell'Europa dall'America 

PAGc 7 / fqf t i n e l m o n d o 

Una atmosfera di incertez2a 
pcsa ancora sulle sorti del verti-
ce curopco per il decennale del 
la CEE: se la situazione nel vi 
cino Oriente dovesse precipitare 
nelle prossitne 24 ore, il summit 
potrehbe anclie essere agginrna-
to. Intanto. nurnerosi capi di go
verno hannu cominciato ad al-
fltiire a I toma: il ministro degli 
afTari esteri europei del Bclgio. 
Renard Van Kslandc. e giunto 
leri al l 'aeroporto <li Fiumi-
cino. Nel pomeriggio, 6 a r r iva . 
to il ministro degli esteri del-
l'Olanda, Luns. che sara rag-
giunto oggi <lal primo mt'tii-
s i ro olandese. De Yong. Un aereo 
speciale belga. a t t e r ra to a Ciarn-
pino ieri sera lia porta to a Homa 
i 1 premier del Ik-li»io. Van 
Den Boeynantes. e il ministro 
degli esteri belga. Unrmel. Do 
mani. giungera il presidente del 
governo del Lussemburgo. Wer
ner. Per lunrdi matt ina. si at-
tendono gli arrivi piu autorevoli: 
quello del cancelliere federale 
Kiesinger. di Willy Brandt, e 
del priino ministro Pompidou. 
De Gaulle, d i e viaggia sul Cara-
vellc prrsidenziale insieme a sua 
moglie Yvonne e al ministro degli 
esteri Couve De Murville, s a ra 
aecolto dal presidente della Re-
pubblica, Saragat . all 'aeroporto 
di Ciampino (ore 12.40). I due ca
pi di Stato si recheranno in se-
guito al Quirinale, dove il gene-
rale prendera alloggio durante 
tutto il suo soggiorno romano. 
che si prolunghera flno a marte-
di sera . 

II vertice sa ra diviso In due 
tappe : quella celebrativa. (o 
dell ' t inaugurazione dei crisan-
temi >. come De Gaulle deflnisce 
ironicamente tali cerimonie) — 
t h e avra luogo nella sala degli 
Orazi e Curiazi in Campidoglio. 
alle 17 di lunedi e t h e sara a-
perto da un discorso di Sa
ragat per esa l t a re il decen
nale della firma dei Trat
tati della Comunita; e quella po
litico che si svolgera alia Farne
sina, in una riunione al gran 
complcto (essa ver ra aperta da 
un discorso di Moro) e nel cor-

so della quale dovrebbe intrec-
ciarsi un dialogo o verihearsi 
uno scambio di vedute t ra i Sei 
sui temi europei e internazionali 
piii scottanti. L'interesse degli 
osservatori e tutto puntato. natu-
ralmctne. siilla .seconda fase del-
I'incontro. nel cnnte.sto di una si
tuazione mondiale che apparc 
per piu versi esplosiva. Lunedi 
sera. Saragat offrira un grande 
ricevimento al Quirinale, in ono-
re deUe personality ospiti di Ro
ma. K nella serata di martedi .JO 
maggio, sara De Gaulle ad of-
frire in onore del presidente ita-
liano un pranzo a Palazzo Far-
nese. cui parteciperanno i r a p 
presentanti degli altri paesi del
ta Comunita. Dopo di che, ognu-
no dei convonuti r iprendera la 
strada di casa. Meno De (iaidle. 
il quale sara ricevuto da Paolo 
VI in Vaticano mercoledi mat 
luia alle 10. insieme a Pom 
pidou e Couve. 

Voci e indiscrezioni raccolte a 
Parigi attestano che, nell'eufo-
ria celebrativa per i t ra t ta t i . chi 
arr iva a Roma con le idee piu 
chiare sul frutto politico da trar-
re dal vertice romano e il presi
dente francese. « La guerra si 
avvicina >, sarebbe il giudizio al-
larmato da cui De Gaulle parti-
rebbe per esporre ai par tners 
una linea non nuova. ma che 
att inge rinnovato vigore dalla 
grave situazione mondiale. dal 
Vietnam alia crisi nel vicino 
Oriente. Se gli stat i europei. af-
rermerebbe De Gaulle in sostan-
/a . non vogliono essere trascina-
ti loro malgrado in un conflitto 
che non e il loro. d a r r iva to il 
tempo che I'Europa organizzi la 
propria difesa attorno ad una 
politica che sia la propria poli
t ics e non quella degli Stati Uni
ti. De Gaulle r i terrebbe che non 
vi e ragione di pensare che il 
Vietnam possa mai capitolare di 
fronte agli USA. che gli ameri-
cani non hanno dal canto loro 
alcuna intenzione di regolare il 
conflitto vietnamita. e che I'ag-
gressivita e la bestialita accre-
sciute deH'America in Asia pre-
parano. sempre ad a w i s o di De 

Gaulle, le condizionl di un riav-
vicinamonto sovieticocine.se. Lo 
aggravarsi della guerra nel Viet
nam comincia a mutare nurne
rosi clati della situazione e URSS 
e Cina potrebhero ritrovarsi nel-
lo stesso cattuH) se la scalata 
continua. reputerebbe il geneia-
le che cambia cosi la sua vee-
chia analisi sulla quale egli da-
va acquisito un conflitto Ironta-
le tra sovietici e cinesi. La guer
ra nel Vietnam e per De Gaulle 
— e sara la tesi che egli espor-
ra ai partners — aU'origine di 
una tensioue t h e si riflette nel
le vicende del Medio Oriente: 
per gli europei si t ra t ta di te-
nere piu che mai le proprie re-
sponsabilita distinte da quelle 
americane e di condannare a 
fondo il conflitto vietnamita, 
perch/* lino al momr-nto in cm 
yli USA non rit ireranno le loro 
truppe da | Vietnam, le possibi
lity di uno scontro mondiale si 
accrosccianno II disegno di una 
comunita europoa di difesa sa
rebbe ;iblvo//ato da De Gaulle 
piu in questo quadro politico di 
autonomia dell 'Europa dall'Ame
rica che non definito sul piano 
concre te Altro lema che il ge
nerate intenderebbe sollevare e 
quello del rapporto di coopera-
zione, di distensione e di intesa 
tra le due Europe, quella del-
I'Kst e quella dell 'Ovest, anche 
in vista della soluzione del pro-
blema tedesco. Sulla questione 
dell 'ingresso dell ' Inghilterra nel
la CEE. e sulle future s trut ture 
politiche dell 'Europa. il discor
so. a n t h e se sa ra per certo a per
to dai govemanti italiani. tede 
sc-hi e belgi. non sara quelle che 
occupcra il centro del dibattito. 

Z2AS 

Anche perchd De Gaulle ha 
messo le mani avanti . preannun-
t iando la visita a Parigi di 
Wilson, per il 19 giugno. II ge
nerate potrebbe chiedere ai 
« c i n q u e » una sorta di mandato 
per proporre all ' Inghilterra una 
t formula d'associazione >. 

m.a.m. 

Intervista sui problemi posti 

dal « vertice » della CEE 

GALLUZZI: RIVEDERE 
IL TRAnATO DEL MEC 

Occorre ripensare a tutta la costruzione europea in termini di 
superamento dei ristretti confini della Comunita e di nuovi 

rapporti con i paesr socialist! e del Terzo Mondo 

Sull'incontro al vertice tra 
I rappresentanti dei sei pae
si del MEC i l compagno 
on. Carlo Galluwi — mem-
bro della Direzione del PCI 
e responsabile della sezione 
esteri — ci ha rilascialo la 
seguenle intervista. 

Come si colloca il « v e r t i c e » 
nell at tuale momento internazio-
nalc? 

II t vertice » del MEC si tiene 
in un momento drammaUco per 
It sorti dell'Europa e del mon
do. L'aggressione americana al 
Vietnam si fa sempre put odio-
sa e pesante e nuove mmacce si 
profilano nel Medio Oriente per 
gli intrighi dei gruppt imperials 
sti. II problema della pace sard 
quindi sicuramente al centro de
gli incontn di Roma. Per I'Eu 
ropa il problema della pace e 
strettamente tcoatn ad un mtita 
mento profondo dei suni rappor
ti con gli USA Son vi «' duhlno 
che Vattuale politico estera amc 
ricana e qwndi anche i rapporti 
con i fuoi allcati occidental!, so-
no sempre piii condi;ionati dalla 
guerra del Vietnam. E" in scgin-
to all'aggressione al Vietnam che 
le relaziont fra VAmerica e VEu-
ropa occidentale si sono andate 
proaressivamente deteriorando. 
per la pretesa degli USA di so-
stituire alia proclamata partner
ship una effettiva subordtnaztone 
dell'Europa occidentale alia loro 
strategia mondiale. Cid limita <e-
riamenle I'autonomia dei Paesi 
europei e apre gran pencoli per 
la pace stessa del nostro conn 
nente. 

E" quindt per raaiom politicKe. 
oltre che moralt. che si /a stra 
da sempre PTM nei paesi dell'EH 
ropa occidentole la <p»nf« alta 
dissociazior.e dalla auerra ame 
ricana nel Vietnam II * vertice » 
curopco xmo essere una bunna 
occasione per un discorso auto-
noma e per avvxare un nuoro 
corso nella politico dn sei paesi 
della * piccolo Europa >. 

Quale bilancio si puo i r a r r e 
dopo dieci anni di att ivita del 
MEC? 

La Comun^t/t Economica t'urp. 
pea e scossa oagi da una crisi 
profonda che tocco tutta la co
struzione comunitaria e che nun 
pud certo dim compensate dal
la eltmtnazione det dazi tra t 
set paesi o dalla mes<a in opera 
dt un sistema d> prezzi e di fi 
nanziamenti c.imunt in cami-o 
agricolo che tra I'altro canno 
a tutto vantaaoio dei paesi pm 
forti e dei orandi aruppi mono 
polistict 

Son si sono attuale le potiticrte 
integrate di settore previsle dai 
trattati di Roma cone indispen 
sabUi prcsupposti dell'union* 
economica; T Eur atom i in ensi 
m mm ha realiaato i suoi com-
mm istituzionali: la CECA (ossia 

la comunitd per il carbone e Vac-
ciaio) versa da anni in una seria 
crisi istituzionale. aggravata dal
la crisi strut titrate dell'industria 
carbosiderurgica franco tedesca. 
L'accordo dei sei. in sostanza, 
si e concretato sul piano econo-
tnico come VEuropa dei monopo
ly E di questa crisi le spe.se 
maggiori sono state sopportate 
dal nostro paese. 

Ma la crisi di fondo & politi
co cd e una crisi che si e aperta 
su un punlo chiave di tutta la 
costruzione europea. allorquando 
si tentd di passare dal criteria 
mtergovernativo a quello delle 
decision! a maggioranza in seno 
al Consiglio dei ministri della 
Comunita. E~ su questo. e cioe 
sul tentativo di dare alia CEE 
non solo un carattere sovrana-
zionale ma di crcare uno stru 
mento capace di elatwrare e rea-
lizzare politiche comuni in *ct-
ton chiare della vita economi
ca comunitaria che la crisi 6 
scopp'ola: cd $ una crisi senza 
sbocco. 

I/adcsione riclla Gran Breta-
pna puo o s e r e una occasione 
per il rilancio politico dcll'Eu-
rop j dei sei? 

lln rilancio politico della c pic
colo Europa >. mteso come rilan
cio del processo di unificazione 
politica appare ormai irrealizza 
bile. Su questo non d d'accordo 
De Gaulle, e anche gli allrt 
partners si rer.dono canto che 
ormai la strada dell'Europa *o 
iTar.azionale e chiusa per sem 
Pie. L'mgresso dell'Inghilterra 
del rcsto metle defimtiramente 
in soffitta ogni proaetto di unita 
oraar.ica. cnnsiderati i legami 
parfcolari che vincolano Londra 
e Washmglon e gli impegni U 
nonzmri. commerciali e pohtici 

Ugge in USA 
contro « ogni 
offesa » alia 

bandiera 
WASHINGTON. 21. 

Una tacita intesa — *eeondo 
fonli di agenzia - e stata r ag 
giunta t ra s;li esponenti della 
maggioran/a e delloppoMzione. 
nei due rami del Con>:re<>o, per 
!a sollccita approvdziooe del di 
segno di logge che fa « di qua I 
siasi offesa recata a'.la bandie 
ra nazionale » un reato penalmen 
te perseguibile. in base alle leg-
gi federali e quindi di compe-
tenza della magis t ra tura fede-

Nello stesso discgno di legge 
sono stabilite le pene per i di-
versi fradi di graviU del reato. 

che Londra continua a mantene-
re con i suoi ex possedimenti co-
loniali. 

D'allra parte anche il vertice 
di Roma, apre piii che un rilan
cio dell'Europa sovranazionale. 
una accettazione * dell'Europa 
delle palrie > di tsptrazinne golli-
sta. un rilancio del piano Fou-
chel die come d nolo prevedeva 
riunioni periodiche dei capi di 
Stato dei sei paesi sui temi poli 
tici generali e sui temi mteres 
sanli la vita e lo sviluppo del 
MEC. 

Quali prospective sv aprono in 
questa situazione? 

La domanda inglese dt adesio-
ne alia Comunita europea. i pro 
blemi connessi alia fusione degli 
esecutivi. le dnmssioni di Hall-
stem e di Del Ho. e gli accordi 
bilaterali che. nonostantc le resi-
stenze della CEE. si vanno sta-
hilenrio fra pac-<i del MEC e 
paesi sociatisti hanno aperto al-
I'mterno stesso della Comunita 
la es'genza di una profonda re 
visione dei trattati di Roma. It 
vrob'ema & quello di cngbere 
I'occasione per rivedere t tratta 
tt ripensamio a tutta la co*lru 
zinne europea in termini di su 
l>eramento dei ristretti confini 
del MEC e di nuovi rapporti con 
i paesi socialist! e con quelli 
del Terzo Mondo. 

Per quanta riguarda tl nostro 
Paese va sottolineato che la par-
tecipazione al MEC ha aagrava-
to ali squihhri rispelto aalt altri 
partners e le disparitd economi-
co sociali tradiz.anah Cio con-
fcrma Vesiaenza di garantire la 
salraguardii degli interest na 
zionali dei smgoli paesi. soprat-
tutto r.cl cc.mpo della ricerca 
saentif.ca. dcll'energia. dell'agri 
coltura 

/I ceto alia associazione al 
MEC della Spaana franchista e 
la rottura degli accordi di asso 
ciazione con la Grecia. privata 
delle liberta demncrattche dal 
colpo di Stato monarco tascista. 
sarchbero d'altra parte un passo 
importante per una caratterizza 

| cione in senso democratico del 
la comunita europea. 

La sostanziale anti democrat!-
citd del MEC e tcstimomata dal 
permanere della discrimmazior.e 
anticomumsta nel Parlamcnto 
eurapeo e nelle altre istduziom 
comumtane. di cui il governo 
daliano porta una pesante re-
sponsabilitd col mantenere una 
deleoazione che non ha nessunn 
leg'ttimita Son si tratta solo di 
rispetto della democrazia e dei 
dintti dell'oppasizionc. si tratta 
di un problema politico, pcrche 
il mantemmento della discrimi 
nazione anticomunista contribui-
see a bloccare quel processo di 
revisione che e ormai maturu 
oltre che nei circoli politici. nel
la cosciema di tutti t popoli 

'tf Europa. 

Israele: dalla «dichiarazione di Balfour» ad oggi 

50 anni di febbre 
nel Medio Oriente 

II " focolare ebraico » - Il contraddittorio libro bianco del '39 - L'esodo degli arabi dalla Palestina - l/as-
sassinio del conte Bernadotte ad opera dell'lrgum Zwai Leumi - II boom economico promosso dall'Occi-

denfe - L'appoggio italiano all'aggressione di Suez - Tel Aviv e la CIA contro la Siria 

Gli avveniment i del Medio 
Or ien te hanno r ipn /pos to alia 
a t t en / ione dell 'opinione pubbli-
c:a mondia le I ' intr icat issirho svi
luppo di problemi e di si tua-
zioni che lo rmano la d r a m i n a -
t ica r ea l t a medior ien ta le . Co
m e sj e fo rmata q u e s t a r e a l t a . 
in che modo le grandi |>otenze 
occidental i hanno contr ibui to a 
render l a ines l r icabi le (e oggi 
cont inuano sulla fa l sa r iga di 
ier i) speculando sugli odi an-
t ichi . i na / iona l i smi . il ra /z i -
smo e an/.i fnndaiulo su di essi 
la loro politica di dominio. 6 
bene e uti le r i co rda re nel mo
men to in cui la s t a m p a bn rghe 
se i ta l iana s e m b r a avc r lo di-
men t i ca to . 

Periodo della prima 
guerra mondiale 

1946 

1914 La Pa les t ina fa ancora 
p a r t e d e i r i m j w r o Otto-

m a n o ( T u r c h i a ) e la s u a popo-
lazione 6 per nove decimi a ra-
ba o pe r un dec imo sol tanto 
e b r a i c a . 

1Q1*i '* a " ° c o m m ' s s a r ' 0 D r ' " 
• w ' w t ann ico Mac Mahon e 
lo sccriffo della Mecca Hus 
sein s t ipulann un accnrclo. Lon
dra si impegna ad a p p u g g i a r e 
la c a u s a de l l ' indipendenza ara-
ba e p romet t e agli a r a b i il 
controllo del la P a l e s t i n a . 

• J O - I T II min i s t ro degl i Es ter i 
l O l / or j tannico Bal four , con
t ro l ' accordo M a c Mahon . di-
c h i a r a c h e 1'Inghilterra vede 
« c o n s impa t i a la cost i tuzione 
di un focolare naz iona le i s rae-
litico in Pa l e s t i na > e c h e « i l 
gove rno ing lese i m p i e g h e r a 
tut t i gli sforzi n e c e s s a r i pe r 
fac i l i t a re la rea l izzaz ione di 
q u e s t o obiet t ivo. . . >. Comincia 
l ' immigraz ione e b r a i c a in Pa
les t ina . favor i ta da l movimen-
to s ionis ta sor to nel XIX seco-
lo col p r o g r a m m a di un ritor-
no e b r a i c o a G e r u s a l e m m e . a 
Sion. nella t e r r a p r o m e s s a . 

Periodo tra 
le due guerre 

1 Q 9 f l I s t ' t u z ' n n e ^ ' u n manda -
' * , ^ v to b r i t ann ico sul la Pale
s t ina in con t r a s to con la « d i 
ch i a r az ione di Ba l four >. E ' 
gia jl te rzo vol ta facc ia br i tan
nico sulla ques t ione pales t ine-
s e m a non s i a m o c h e agl i ini-
zi . Altri n e s egu i r anno ed ognu-
no di ess i p rovochera od i . ri-
vol te , g u e r r e t r a a r a b i ed 
e b r e i . Gia o ra in tan to gli scon-
t r i t r a le d u e comun i t a sono 
a l l ' o rd ine del g iorno. 

1QOC Rivol ta a r a b a con t ro 
l u u O j a a m m i n i s t r a z i o n e bri-
t ann i ca . che si t r a s f o r m a in 
g u e r r a civi le t r a a r a b i ed 
e b r e i . In t e rvcn to a r m a t o bri
t ann ico . 

1QQT L ' immigraz ione e b r a i c a 
in Pa les t ina cont inua 

ad a u m e n t a r e da q u a n d o so 
no cominc ia t e in Europa le 
persecuzioni razzial i . Viene 
a v a n z a t o il p iano pe r la spar-
t izione del la Pa les t ina in due 
comun i t a . una a r a b a ed una 
i s rae l i t i ca . Le pa r t i i n t e r e s s a t e 
resp ingono il p iano 

1 Q 0 Q H governo b r i t ann ico 
3 0 u pubbHca un Libro Bian 

co sulla ques t ione pa les t inese 
nel q u a l e cede pa rz i a lmen te 
a l l e press ioni a r a b e . l imi ta la 
immigraz ione eb ra i ca e I 'ac 
quis to di t e r r e da p a r t e degli 
eb re i i m m i g r a t i . E ' un a l t ro 
segno del la con t radd i t to r i a po 
litica inglese che o ra os tacola 
l 'esodo degli ebre i in Palc.Mi 
na nel momen to in cui si sea 
tena con magg in r fu rore la fol-
lia razz is ta di Hi t ler . 

I primi 10 anni 
del dopoguerra 

L ' Ingh i l t e r r a m a n t i e n e 
la l imitazione del l ' im-

migraz ione e b r a i c a in Pale
st ina secondo i pr incipi del 
Libro Bianco. Viene e se rc i t a 
to un s e v e r o blocco del le 
navi che t r a s p o r t a n o i m m i g r a t i 
c landest in i . A Cipro gli ingle-
si ist i tuiscono un c a m p o di 
concen t r amen to per ebre i clan
dest ini . 

1CM7 " Comita lo spec ia le 
l 3 4 / d e l l ' O N U per la q u e 
stione pa les t inese r a c c o m a n d a 
la spar t iz ione del t e r n t o r i o in 
due comuni ta Un « ese rc i to di 
l iberazione » del la Lega a r a b a 
en t ra in Gal i lea . 

1 QdR ^"'e ' m o m P n t o piu c r i t i co 
13*10 c i n g h i l t e r r a r inuncia al 
suo m a n d a t o e r i t i ra da l la Pa
lestina t r u p p e e funzionari . II 
14 maggio , con una d ich ia ra 
zione un i l a t e r a l e del l 'Agenzia 
eb ra i ca . v iene p r o c l a m a t o lo 
Stato di I s r ae le m e n t r e 1* ONU 
non e a n c o r a in g r a d o di po-
ter a p p l i c a r e la sua decis ione 
de l l ' anno p r i m a sulla spart izio
ne della Pa les t ina in d u e c o 
munita d is t in te po l i t i camente 
ma a s soc i a t e da l punto dj vi
sta economico (decis ione a p 
prova ta da l l 'Assemblea gene-
r a l e ) . 

Esplode il conflitto a r a b o 
i s rae l iano fomenta to da l l ' In-
gh i l t e r ra pe r m a n t e n e r e vivo 
l 'odio t r a Sta t i a r a b i ed I s r ae 
le e s c o r a g g i a r e quel le c o r r e n t i 
p rog res s i s t e c h e nei d u e c a m -
pi sono favorevol i a l ia colla-
boraz ione a r a b o - e b r a i c a . L'In
gh i l t e r ra infat t i t e m e c h e in 
Pa le s t ina si rafforzi uno S ta to 
eb ra i co p rog re s s i s t a la cu i p re -
senza d ivent i e sempio s t imo-
lan te pe r gli S ta t i a r a b i an
cora domina t i d a reg imi feu-
dal i . Cent ina ia di mig l ia ia di 
a r a b i sono cos t re t t i ad abban-
d o n a r e la P a l e s t i n a . 

L' ONU ot t iene una sospen-
sione del conflitto (giugno-lu 
glio) m e n t r e le forze i s rae l ia-
ne . t e c n i c a m e n t e s u p e r i o r i . 
s t anno re sp ingendo metodica-
m e n t e le t r u p p e del la Lega 
a r a b a . Ma te r ro r i s t i eb re i del-
l'« I rgum Zwai Leumi > c h e 
ope ra gia da 15 ann i con t ro 
gli a r a b i . a s s a s s i n a n o il con te 
Be rnado t t e . inv ia to de l l ' ONU. 
riprende la g u e r r a e gli i s rae -
liani o c c u p a n o Ei la t . 

1 QdQ V e n S ° n o firmati v a n a r -
' 3 ^ * * mist iz i t r a I s r a e l e e gli 
Stat i a r a b i . m a m a i un t ra t -
t a to di p a c e . In tan to . dopo la 
g u e r r a a r a b o i s r a e l i a n a . si raf-
forzano nel mnndo a r a b o le 
cor ren t i an t icolonia l i s t iche e in 
I s rae le p rcva lgono que l le con-
se rva t r i c i bo rghes i . l ' i n t e re s se 
de l l ' I ngh i l t e r r a . e o ra a n c h e 
degli Stat i Unit i . della G e r m a -
nia occ iden ta le si volge tu t to 
al io S ta to di I s r ae le con t ro il 
na scen t e an t impe r i a l i smo a ra 
bo che m i n a c c i a gli in te ress i 
de l le g r a n d i potenze occiden
tal i del Medio Or ien te . Gli a r a 
bi che h a n n o a b b a n d o n a t o la 
Pa les t ina sono c i r ca 2 mil ioni . 

1 Cmn 1Q59 [n E e i t t o esplodo. 
IVJU-1UJZ. n o v ioiente m a 
nifestazioni popolar i con t ro la 
Drespnza br i tanm'ca L'Occi 
denfe fornisce tu t to I 'a iuto pos 
sibi le ad I s r ae l e . che conosce 
uno s t repi toso boom economi 
co. La Repubbl ica federa le t e 
desca concede a d I s r a e l e t r c 
mil iardi e mezzo di m a r c h i a 
titolo di r iparaz ioni e F r a n c i a 
cd Inghi l t c r ra con t r ibu iscono 
al po tenz iamento del suo eser
ci to . M a t u r a r a p i d a m e n t e un 
nuovo conflitto a n c o r a una vol 

ta fomentato da l le g randi po
tenze occidenta l i . In Egit to una 
rivolta mi l i t a re rovescia re Fa-
ruk e de t e rmina la nasc i ta del 
la Repubbl ica eg iz iana . 

1QC/I N a s s e r d iventa presi-
1 3 3 4 ( i e n t e del la RAU, svilup-
pa la polit ica p a n a r a b a e an-
t imper ia l i s t a . a p r e il dialogo 
con i P a e s i social is t i . 

-iQCfl S ta t i Uniti ed Inghil ter-
, 3 J D r a rifiutano di finanzia-
r e la cost ruzione della diga di 
Assuan p roge t t a t a da l l 'Eg i t to . 
P e r r e p e r i r e i fondi necessar i 
al ia colossale impresa Nasse r 
nazionalizza il Cana le di Suez. 
bloccandolo t e m p o r a n e a m e n t e 
a s s i eme al porto i s rae l iano di 
Eilat . s i tua to nel golfo di Aka 
ba . I s rae le a t t a c c a l 'Egi t to . 

La F r a n c i a ( che 6 in guer
ra in Algeria e che vuol pren 
ders i una faci le r ivinci ta sul-
l 'Egit to a l lea to al FLN alger i 
no) e 1'Inghilterra (che sogna 
di r i conqu i s t a re le posizioni 
pe rdu te del Medio Oriente) 
lanciano su l l 'Egi t to le loro 
t r uppe a v i o t r a s p o r t a t e . L ' l ta-

lia fornisce basi a e r c e di ri-
fornimento agli ae re i f rancesi 
che a t t a c c a n o l 'Egit to. L'L'nio 
ne Sovietica denuncia vigoro 
s a m e n t e r a g g r e s s i o n e . Gli Sta
ti Uniti si r i l iutano di appog 
g ia r l a . 

dieci anni 
1 Q R 7 U , i a cleliberazione del
l a J I r 0 N U m p t t e n n e a , | . , 

aggress ione contro l 'Egit to. I 
te r r i tor i occupat i nel f ra t tem 
po dal le t r uppe i s rae l ianc (Si 
nai , fascia di G a / a ) vengono 
al l idat i ai « caschi bin » del 
I' ONU. La Repubbl ica fede 
ra le tedesca concede un con 
gruo a iu to economico e mili 
t a r e ad I s r ae l e . 

1QR7 ' noc^ n o n sc'0'1' l'e"a 

I***" lunga cont rovers ia ara-
bo- i s rae l iana . ma anzi ingar-
bugl ia t i da l la politica di di-
visione e di odio sv i luppata 
da l le potenze occidenta l i . cui 
s t anno a cuo re sopra t tu t to gli 

r i iormi interessi r a p p r e s r n t a t i 
dal petrolio medior ienta le . 
vengono al pett ine. 

II \'A maggio il generali* Ra 
bin. ca|K» di s t a to maggioro 
i s rae l iano d i i h i a r a : « F m i h e 
gli ardent i r ivoluzionari del 
governo s i r iano non s a r a n n o 
rovesc ia t i . nessun governo po 
t r a d o r m i r e soniii t ranquil l i 
nel Medio Oriente ». La Sir ia . 
che e s t a t a il t e r r eno predi 
letto del le operazioni della CIA 
a m e r i c a n a . diventa un obiet
t ivo del governo di Tel Aviv 
appoggia to dagli Stat i Uniti 

II Dailii Telegraph di Londra 
r iconosce che * la pivsenza 
dei tfi.se/ii IJIII t r a l 'Egitto 
e I s rae le copre le spalle di 
( luest 'ul t ima nel caso m cui 
I s i ae l c docida di a t t a c c a r e la 
Siria •». Nasse r chiede ed ot 
t iene che 1' ON'U ritiri i * ca
schi bin » come misu ra p r e 
cauzionale e come a w e r t i m e n 
to agli eventual i aggressor ! 
della S i r ia . c annunc ia la chin 
s u r a del golfo di Akaba alle 
navi d i re t t e al porto is rael iano 
di Eilat . 
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Cen Yi conferma 
l'appoggio 
della Cina 
agli arabi 

P E C I I I X O . 27. 
II mini.»tro dr t lh Es te r i c ine 

M- C t n Yi lia d i c h i a m t o o^jii 
che i 701) milioni di c i n o i a p 
pi*jlj;iano < son /a riser*.e c con 
riM>lutcz7a » la lotta del popolo 
a ra lx) . 

II min is t ro ha fat to q u e s t a di 
ch ia raz ione d u r a n t e una visi ta 
fa t ta oggi d a l l ' a m b a s e i a t o r e 
della lega a r a b a al min i s t ro 
degli Es te r i . Cen Yi a x r e b b e 
t r a I 'a l t ro d i ch ia ra to c h e « la 
lotta del popolo a r a b o cont ro 
r imper ia l i . -mo a m c r i c a n o e il 

J Monismo i s rae l iano e una com 
ponente impor t an t e del la lotta 
mondia le cont ro I ' impcr ia l i smo. 
II popolo c inese g u a r d a al ia 
lot ta degl i a r a b i c o m e a l i a pro
p r i a lotta c al ia v i t to r i a degli 
a r a b i c o m e al ia p rop r i a vit to
ria ». 

Messaggi 
di Paolo V I 
alia RAU e 

a Israele 
CITT.V D E L VATICANO. 27. 
II serviz io s t a m p a del Vati

c a n o ha d i r a m a t o ieri s e r a la 
seguen tc comunicaz ione : < II 
s a n t o p a d r e ha fat to t e legra fa -
r e ai suoi r a p p r e s e n t a n t i al 
Ca i ro ed a G e r u s a l e m m e . il 
p r o nun7io apostol 'co monsi-
gnor Lino Zanini e il de l ega to 
apostol ico mons ignor Agoslino 

I Sepinski , di fa r p r e s e n t e ai 
I r i spe t tn i goxerni la necess i t a 

as«oluta di p r e s e r v a r e la p a c e 
pe r la q u a i e il p a p a r innova 
i piu a rden t i \ o t i . nella fiducia 
c h e \ e r r a compiu to ogni sforzo 
p e r s a l v a r e un cosi v i t a l e be
n e pe r l ' in te ra u m a n i t a e con 
lo spec ia l e a u g u r i o c h e ne s sun 
inc idente . a n c h e involontar io , 
possa p r e g i u d i c a r e U p a c e 
t t e s s a » . 

I l't sono paesi che nun hanno ]iumt; altri 
non sono loccali dal mare. Per i loro traffict 

I commerciali devono sotlostare alle leggi e at 
cnntrollj di Stati. la cui posizione geografica 

I e particolarmente favorevole. E' il caso 
degli stretti di Tiran. gli angusti passaggi 

I tra le isole di Sinapur e Tiran. e tra esse 
e VEaitto e VArabia Saudita, per entrare 
nel golfo di Akaba. La sola parte narigabil" 

I degli streW e all'interno delle acque di 
Akaba, dunque. # indixpensabile sottostart-

Inlla giurisdizione egiziana Su questo non e'e 
do discutere e basterebhe tale arqomento per 

• smenlire tutti coloro che hanno parlato di 
I illeaalita della RAU nei confronti delle navi 

israeliane e qiordane Ma non bnsta: e" rero 
che. attvalmpnte. su una parte assai ridntto 
del QOHO. si estendnno coste israeliane: ma <= 

I nltrettanto rero che questa presenza e~ una 
• infrazione degli accordi successiri alia secon 

da guerra mnndiale e delle stesse decision! 
I prese dalVOMJ. 

La storia del golfo di Akaba £ questa: nel 
I Vantichila. come dimostrano le scritte incise 

sulle rocce. esso era controllato dai faraoni; 
I e sotto la giurisdizione dell'Egitto rimase du 

rante Voccupazione romano e anche succes 
. siramente nel periodo dello Stato islamico 
I Sell'estate del 1917 la ri.-oluzionp araba con 
. tro gli Oltomani diede Akaba al territnrin di 
I Hegiaz Dieci anni DIM fardi. .\bdel Aziz Al 

Sand, rp dei Wahahiti. tenia rf» orcupare •• 
• punti <Hra1eq''ci del aolfo: fu. in questo. con 

trastato dalla marina britannico. e la breve 
I guerra si concluse con il patto di Geddn 

che considerava Akaba come parte dello 

I Gmrdanta E la citla e ancora porto qiordano 
Dopo il secondo conflitto mondiale il golfo 

I s v cvi si affacciarano VArabia Saudita 
l'Egitto e la Ginrdania. fu considerato zona 
di acque storiche. snttamesse alia sovra 

I nila delle Ire nazionj arabe e narignbili solo 
da parte delle loro nan 

I Fu nel '49. dopo fl cessate il fuoco e contro 
le disposizioni del Consiglio di sicurezza, che 

I Israele occupo Om Rachrach. in territorio 
' arabo. e costrvl il porto di Eilalh. In quel 

I I'occasione il mediatare dell'OSU. che do 
vera vigilare sul rwpelfo oVali accordi di 

. irnrLsfizin. Ralph Banch. inlarmb il presi 
I dente del Consiglio di sicurezza della con 

trarrenzione compiuta da Israele Gli Stati 
I arabi non riconobbero mai il diritto Lsrae 

liano di occupare Rachrach ed Eilath Ami 
I di fronte ai tentativi di aggressione promossi 
I da Tel Aviv contro le isole di Sinapur e Ti-

I ran, che si trovano nel mar Rosso. alVin-
oresso del golfo di Akaba. Egitto e Arabia 
Saudita I* occvparono, installandovi della L 

dife.\e. net primi mesi del 1'JJO. Da quel mo
mento l'Egitto fece valere i propri diritti: 

poichi le navi dirette al golfo dt Akaba dove 
vano passare per le sue acque territoriali. 
stabili regolamenli per questo transito. in 
conformila con le norme del diritto inter-
nazionale di navigazione. 

La sovranita dell'Egitto sugh stretti di 
Tiran venne confermata Vanno successivo. 
quando la nove inglese Empire Roach in-
franse i regolamenti di transito e venne fer-
mata per 24 ore dalle autorita maritlime egi-
vane. Al termine di uno scambio di note di 
olomatiche. il qovernn del Regno Unito am 
mise il buon diritto dpll'Eqitta di ispezianare 
le nnri Tale diritto rpnnp viccpss'tvamente 
"sercitato. senza alcun incidente. sulle navi 
^ndria^son (danese). Hilka (inglese) ed 
Elbion (americana) 

Xel '53, quando una nave egiziana Samir. 
entro per il maltempo in acque territoriali 
israeliane. la commissione mista d'armi-
stizio stabili che le navi mercantiU apparte-
nenti ai due paesi nan potevano entrare 
nelle acque territoriali dell'altro paese. se 
non per motivi eccezionali e di forza mag-
qinre. Xel '54. ancora Israele chiede al Con-
sialio di sicurezza di conralidare le proprie 
prprpsp sul transito per Suez e nel qolfo di 
Akaba; ma il Consiglio di sicurezza respinge 
lp richieste 

Arririnmo cost al Wtt e all'aggressione 
nnpln francpse israeliano Ancora una rolta 
Akaba 4 uno dei punti di fondo dello pofi 
''co espansionKtiro di Tel Aviv: si chiede che 
la forza in'?Tnazinnnlp dell'OXV installata 
1 Shar El Shpik t assienri la liberta di navi-

gazinne israeliana nel golfo di Akaha». 
L'OXU respinge ta domanda Solo gli Stati 
I'niti. con una nnta del Diparlimento di Stato. 
innunciano ad Israele di considerare ' acque 
internazionali» il golfo Ma tale riconosci-
nento e respinlo da tutti ali altri Stati, a 
caminciare da quelli arabi 

L'appello di Tel Ariv alia Convenzione di 
Ginerra sul mare tprritoriale (art. Id) non 
i d'altra parte applirahile, in questa caso. 
oerche' si riferisce a una situazione di pace: 
mentre. tra Stati arabi e Israele. £ atlunl 
nente in vigore un armistizio che. secondo 
•I diritto intprnazionnlp. non Done fine alio 
<iata di gyprra 

Questi i precedent} al cosiddetlo « foFocco » 
•mposto dalla RAU Dai quali si pud ben 
redere come le argomentaziani americane. 
a volt a minacciose 0 capziose, rappresen 
tino soltanto la precisa volonta di creare 
una nuova zona di tensione e cTintervenlo; 
ma non siano confortate da alcun diritto 
0 giustificazione. 
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