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11 discorso commemorativo pronunciato 

da Enrico Berlinguer al CC e alia CCC 

RENZO LACONI 
UN COMUNISTA 

n compagno Enrico Berlin-
QUCX ten, in apertura della 
scduta conaiunta del Comita
te Centrale e delta Commis-
swne centrale di controllo, ha 
commemorato tl compagno 
Ilenzo Laconi, recentemente 
scomparso. 

Un caro e valoroso nostro 
compagno, Iten/o Laconi, non 
e piti tra noi. Ejjlj era un uo-
mo libero ed intelligente, e 
quando muoiono uomini della 
sua tempra si ha sempre la 
sensa/ione di una perdita 
grave e die non pud essere 
colmata. 

La sua figura restera in-
caiicellahilu nel ricordu no
stro, e nel ricordo di tutti 
coloro che hanno avuto occa-
sione di apprezzare l'altez/a 
del suo ingegno, le sue doti 
politic-lie, morali ed umane, 
la passione con cui ha lavo-
rato per venticinque anni per 
la causa che aveva abbrac-
ciato. 

Non k certo retorico ag-
giuugore che la personalita e 
l'aztene di Renzo Laconi la-
sciano tracce durature e pro-
fonde nella vita del nostro 
partito e nella politica ita-
liana. 

Ingrao, la conipagna Jotti, 
Girolamo Sotgiu c altri com-
pagni hanno gia avuto occa-
sione di rievocare e illustra-
re i contributi che Laconi ha 
dato al movimento di eman-
cipazione e redenzione della 
sua terra, alia elaborazione 
e difesa della Costituzione 
repubblicana, alle lotte demo-
cratiche che si sono svolte in 
tutto questo pcriodo storico 
nel rinnovato Parlamento ita-
liano. 

10 vorrei qui limitarmi a 
mettere in luce qualche trat-
to della sua personalita poli
tica ed umana e ricordare al-
cuni momenti, forse non tut
ti pienamente conosciuti, del
la sua vita di partito. 

E vorrei per questo parti-
re da un ricordo personale, 
dal ricordo in me ancora vi-
vissimo del primo contatto 
che ebbi con Laconi, quando, 
agli inizi del 1944, ritornando 
al lavoro di partito dopo al-
cuni mesi di carcere, lo tro-
vai, come Segretario della Fe-
derazione di Sassari, alia sua 
prima impegnativa prova di 
dirigente. 

11 gruppo di anziani e fe-
deli compagni che allora di-
rigeva quella organizzazione 
era rimasto sostanzialmente 
legato agli schemi e alle con-
cezioni bordighiane, chiuso 
e difTidente verso ogni visio-
nc nuova e piu aperta della 
lotta politica e dci problemi 
del partito. A questo gruppo 
si era unita una schiera fol-
ta di giovani e di giovanissi-
mi, fra i quali io stesso, la 
quale era venuta al partito 
per vie diverse, e assai piii 
elementari, da quella di La
coni e di altri compagni del
la sua generazione, sulla ba
se di spinte che ci avevano 
portato piu vicini a idee anar-
chiche c libertarie che alia 
idcologia c alia politica co-
munista. 

Modernita 
In queU'ambicnte di parti

to picno di entusiasmi ma all
elic di grande confusione, 
Laconi agi con grande ener-
gia per introdurre rapida-
mente clemcnti di moderni
ta e di chiarezza, egli che vc-
niva dall'esperienza del con
tatto con gruppi tanto piu 
avanzati del nostro com'crano 
quelli con cui aveva lavorato 
a Firenzc durante la guerra, 
egli che proprio in quei gior-
ni (erano i giorni della svol-
ta di Salerno) fu tra i primi, 
in Sardegna, a coglierc la no-
vita della grande prospcttiva 
politica che Togliatti veniva 
proponendo al partito e a tut-
ta la nazionc italiana. 

Ho voluto ricordare questo 
episodio non solo perchc fu 
proprio a partirc da quel mo-
mento che Laconi si colloco 
in Sardegna come uno degli 
assertori piu convinti di quel
la linca politica, ma anche 
perchd c proprio da allora 
che si precisarono nel suo 
orientamento alcuni di quei 
tratti che dovevano poi rima-
nere costanti e saldi in tutta 
la sua succcssiva attivita po
litica. 

L'essenziale fu per Laconi 
1'acquisizione della consape-
volczza che era neccssaria 
una collocazior.c del tutto 
nuova del Partito comunista 
nella vita italiana. fondata 
suiridentificazione delle sue 
sorti e delle sue fortune con 
la causa del progrcsso demo-
cratico e civile di tutta la 
nazionc 

II compagno Ingrao ha gia 
ricordato come, quando La
coni conobbc personalmente 
Togliatti e cominci6 a colla-
borare con lui nell'Assem-
blea costituente, questa visio-
ne si tradusse per Renzo in 
un rapporto che non fu solo 
di fcdelta senza tentenna-
menti a una linea politica, 
ma anchc di illimitata ammi-
razionc e affetto personale. 

Quando, sull'l/nifa del 1° 
luglio. ho visto a fianco del-
l'articeto di Nilde Jotti che 
ricvocava il contributo dato 
•U Laconi alia elaborazione 

della Carta Costituzionale, 
una fotografia nella quale 
egli, allora appena trentenne, 
appariva al fianco di Togliat
ti, ho pensato con emozione 
e anche con nostalgia a tutto 
cio che quel grande, felice, 
forse insuperato periodo del
la nostra vita nazionale e del
la storia recente del partito 
ha rappresentato non solo 
per Renzo, ma per tutti noi, 
alle tracce profonde che que-
gli anni e quelle battaglie, 
che videro il partito aflfer-
marsi come grande forza na
zionale, hanno lasciato nella 
forma?ione di tutta una ge
nerazione di compagni. 

In quell' esperienza e da 
quelle battaglie la personali
ta e le concezioni politiche di 
Laconi ricevettero un'impron-
ta profonda e indelebile, il 
cui tratto principale fu e re-
sto la sua vivissima sensibili-
ta per le grandi questioni 
della democrazia e dell'ordi-
namento politico dello Stato. 

Essenziali erano per lui so-
prattutto due punti sui quali 
egli ritornava e lavorava con-
tinuamente. Anzitutto la con-
cezione della Costituzione co
me un grande patto stretto 
fra forze politiche e sociali 
diverse e destinato a impron-
tare di se tutta un'epoca nuo
va della vita nazionale. In 
secondo luogo la richiesta che 
il Partito comunista si pre-
sentasse e fosse riconosciuto 
sulla scena nazionale come 
una forza sempre partecipe 
e protagonista permanente di 
tutto il processo di costruzio-
ne di uno Stato democratico. 

Tutte le battaglie politiche 
e parlamentari del compagno 
Laconi furono ispirate da as-
soluta coerenza con queste 
concezioni. Niente egli mai 
concedette a suggestioni che 
tendevano a relegare in se
condo piano le grandi que
stioni dell* attuazione della 
Costituzione e della difesa e 
sviluppo degli ordinamenti 
democratici. 

E' ben noto. a questo pro-
posito, il ruolo che Laconi 
ha avuto in tante battaglie 
per il rispetto delle preroga
tive del Parlamento, nelle lot
te per il decentramento della 
macchina statale e per la 
creazione delle Regioni, co-
sl com'e noto l'interesse e il 
contributo che egli porto ne_-
gli ultimi anni ai problemi 
costituzionali e politici colle-
gati alia politica di program-
mazione economica. 

Tipica e significativa e an
che la capacita che egli ave
va, come forse nessun altro, 
di fare delle battaglie pura-
mente procedurali, che lo vi
dero sempre fra i parlamen
tari piu agguerriti, pronto a 
utilizzare tutte le sottigliezze 
giuridiche e regolamentari, 
delle grandi battaglie di fon-
do della nostra vita demo-
cratica. 

Anche le ragioni del con
tributo grandissimo che La
coni ha dato alia lotta del 
movimento popolare e comu
nista della Sardegna non pos-
sono essere intese pienamen
te che nel quadro della piu 
generale concezione politica 
che ho ora ricordato. 

Fu fra i primi a superare 
le riserve che vi erano nel 
1943 e nel 1944 in tutti i com
pagni sardi a far nostra in 
modo pieno. come ci sugge-
riva Togliatti, la rivendicazio-
ne deU'autonomia. Vinte quel
le iniziali esitazioni, egli di-
venne in Sardegna 1'asserto-
re piu convinto della funzio-
ne liberatrice deH'istituto au-
tonomistico. Fu lui, che nel 
rapporto presentato nel 1930 
al primo congresso del popo-
lo sardo indied nella lotta per 
un piano di rinascita la base 
concreta della rivendicazione 
autonomistica. Fondamentale 
fu poi il ruolo che Laconi 
ebbe quando, a partire dal 
1957. assunse la direzione del 
Comitato regionale e porto le 
organizzazioni sarde a ricon-
quistare pienamente la consa-
pevolez2a. che si era andata 
parzialmente offuscando, del 
valore che la lotta per l'auto-
nomia e la rinascita doveva
no assumcre nel quadro del
la grande linea strategica fis-
sata dal nostro VIII Congres
so nazionale, guidando su que
ste basi un ampio processo 
di rinnovamento e adegua-
mento di tutta l'azione del 
partito e ricostruendo e rin-
saldando su questa base l'uni-
ta di tutto il suo quadro di
rigente. 

llisogna tuttavia aggiunge-
re che il contributo che Laco
ni ha dato alia politica e alia 
lotta del partito in Sardegna 
e il suo stesso attaecamento 
profondo alia causa deU'auto
nomia non possono essere 
dawero considerati come il 
frutto di una pura e sem-
plice traduzione e applicazio-
ne di un orientamento politi
co generate. A questo elemen-
to si univano, da una parte, 
gli stimoli che gli venivano 
dal suo legame con le masse 
lavoratrici dell'isola e, dall'al-
tra parte, la sua conoscenza 
della storia, della cultura, dei 
costumi e delle strutture eco-
nomiche e sociali della Sar
degna. 

Insofferente e persino 
sprezzante verso ogni forma 

di sardismo esteriore e fol-
kloristico, egli concentro la 
propria attenzione e i propri 
studi sulle ragioni storiche e 
strutturali che hanno dato al
ia Sardegna una fisionomia e 
una collocazione del tutto ori
g ina l nella societa italiana. 
Vorrei ricordare solo, a que
sto proposito, Tacutezza delle 
sue analisi sui problemi della 
pastorizia e sulle cause del 
banditismo sardo. Ma vorrei 
anche informare i compagni 
che da molti anni egli aveva 
cominciato a preparare le ba
si di un impegnativo lavoro 
sulla storia della storiografia 
sarda, di cui sembra avesse 
ormai completato il volume 
introduttivo. 

La rivendicazione deU'auto
nomia era cosl per Laconi 
qualcosa che discendeva da 
ragioni profonde e insoppri-
mibili del popolo sardo e che 
in pari tempo si collegava or-
ganicamente alia lotta per il 
rinnovamento di tutta la so
cieta nazionale e per la co-
struzione di un nuovo ordina-
mento democratico dello Sta
to italiano. Ed e anche per 
questo che la lotta contro le 
tendenze provinciali e gret-
tamente isolane si univa in 
Laconi alia rivendicazione, 
sulla quale egli insisteva sem
pre con grande passione, del
la riparazione dei torti, delle 
ingiustizie, dei danni che la 
Sardegna aveva subito dal 
momento in cui era entrata a 
far parte dello Stato piemon-
tese prima e poi dello Stato 
unitario italiano. 

Le sue doti 
Non sarebbe tuttavia giusto 

concludere questa rievocazio-
ne senza accennare a qualcu-
na almeno delle sue doti per-
sonali e umane. 

Egli fu, come tutti ben sap-
piamo, fra i nostri oratori piu 
efficaci e brillanti, tanto nel
le aule parlamentari quanto 
sulle piazze. La sua oratoria 
era sottile e insieme appas-
sionata fino alia veemenza po-
lemica piu spietata, logica e 
rigorosa e insieme semplice 
e profondamente umana e 
raggiungeva a volte, soprat-
tutto quando si rivolgeva ai 
lavoratori piu poveri della 
sua terra, quasi gli accenti 
dell'apostolato. Credo che i 
suoi comizi saranno a lungo 
ricordati e rimpianti dalle le-
cine di migliaia di lavoratori, 
non solo sardi, che hanno avu
to anche una sola volta oeca-
sione di ascoltarlo. 

Non molti, invece, al di fuo-
ri della Sardegna, hanno avu
to modo di apprezzare piena
mente le sue qualita di diri
gente di partito. Sia percid 
consentito a me, che con lui 
ho avuto occasione di colla-
borare in due brevi ma inten-
si periodi della sua specihea 
attivita di partito, di ricorda
re che del dirigente egli ave
va in realta alcune doti fon-
damentali: capacita di sintesi 
e di iniziativa politica; intran-
sigenza nelFesigere da tutti 
rigorosa e creativa applica-
zione della linea politica; 
comprensione per le esigenze 
personali dei compagni: in-
dulgenza verso le loro debo-
lezze umane. 

Era uomo di forti passioni, 
ma non gli mancava la capa
cita di guardare alle vicende 
umane con serenita, ironia e 
senso di distacco. Di carattere 
orgoglioso, non dimenticava 
le offese ricevute, ma nel suo 
lavoro e nelle sue decisioni 
riusciva a far prevalere sem
pre una sostanziale obiettivita 
di giudizi, ispirata dalla visio-
ne deH'interesse superiore del 
partito. 

Compagno fra i piu liberi e 
spregiudicati nel giudizio su-
gli uomini e sulle situazioni. 
uomo alieno dalle frasi fatte, 
da timori riverenziali, da ogni 
manifestazione di conformi-
smo. ha conservato sempre 
un nucleo di sane e saldissi-
me convinzioni morali, ideali 
e politiche. 

Nella sua vita di partito, 
Renzo ha avuto non pochi mo
menti felici e di grandi soddi-
sfazioni. Altri momenti sono 
stati per lui di amarezza e 
talvolta persino di sconforto. 
Ebbene credo sia doveroso 
ricordare, nel momento in cui 
rendiamo Testremo omaggio 
al compagno scomparso, la 
grande forza d'animo con cui 
egli seppe superare quei mo
menti. E ricordare soprattut-
to che mai vi fu in Renzo la 
tentazione (a cui altri non 
hanno saputo resistere) di tra-
sformare un momento di sco-
ramento o anche una crisi 
personale profonda in ana 
crisi politica o anche solo in 
una protesta verso il partito 
come tale. Le sue convinzioni 
ideali, il suo spirito di parti
to, il suo stesso orientamento 
politico concreto sono rimasti 
sempre fermi e si sono mo-
strati capaci di superare ogni 
prova. 

Anche questo, che e stato 
uno dei tratti piu ammirevoli 
del suo carattere, rimane fra 
gli insegnamenti piu preziosi 
che egli ci ha lasciato. 

A un mese dal cessate il fuoco I'esodo del popolo arabo continua 

Sul Ponte Allenby si consuma 
ininterrotta e crudele 

una vergogna per Pumanita 
Intere popolazioni arabe si vanno dissolvendo in un clima e in condizioni di vero e proprio geno-
cidio — L'inflessibile e spietata politica « giordana » di Israele — La triste teoria dei fuggiaschi si 

snoda sul Ponte Allenby divenuto simbolo funesto di un dramma umano e sociale 

PONTE ALLENBY — L'interminabile colonna dei profughi arabi attraversa sotto il sole il 
Ponte Allenby sul Giordano abbandonando le case nella zona occupata dagll israeliani 

Dal nostro inviato 
AMMAN. 10. 

11 ministero delle lnforma-
zioni giordano ha organizzato 
questa viattina alle died una 
visita di giornalisti, speaker e 
operatori televisivi, jotografi 
sovietici, americani, jrancesi. 
inglesi, danesi, italiani. cubani, 
libanesi, al Ponte Allenby sul 
fiume Giordano, dove si fron-
teggiano con le armi al piede 
israelani e giordani dopo il ces
sate il fuoco. Oggi avrebbe do-
vuto essere la prima giomata 
del probabde ritorno dei primi 
contmgenti di rijugiah dax cam 
pi attorno ad Amman nelle 
loro case oltre il Giordano. A 
parte il fatto che Israele non 
ha minimamente precisato qua
li possano essere le condizioni 
di tale ritorno; a parte il fatto 
che il rappresentante della 
Croce Rossa Internazionale. che 
ha alle ore 11 varcato il ponte 
per parlamentare con gli israe
liani, e tomato affermando che 
la situazione e immutata, cio 
che conta c che la massa dei 
profughi non ha minimamente 
dato segno di voler tornare in-
dietro. 

Quello a cui la stampa inter
nazionale ha assistito stamane 
sul Ponte Allenby c esattamen-
te il contrario di cio che molti 
credevano possibile. 11 flusso 
dell'esodo degli arabi dalla 
sponda occidentale del Gior
dano continua inesorabile. inin
terrotta e sempre crescente 
verso la riva orientale. Ln spet-
tacolo che si e offerto ai miei 
occhi non e descrivibile a pa
role. 11 timore di fare lette-
ratura e colore davanti a tale 
ripugnante e incredibile trage-
dia nell'anno 1967 e da parte 
mia insormontabile. Provero a 
elencare alcuni fatti. 

11 ponte di ferro e stato pie-
gato in due dai bombardamen-
ti. Al centro esso si abbassa 
fino al livello dell'acqua. che 
vi scorre sopra. Vi e un tratto 
nel quale sono state poste assi 
di legno per transitare. Su tali 
assi siamo scesi. a contatto con 
soldati israeliani armati fino ai 
denti. dall'aiteggiamento sprez-
zante. sospettoso. carico di spi
rito di sopraffazione verso tut
ti. Dalla parte alia del ponte 
sulla riva occidentale. ufficiali 
israeliani stravaccati su pollro-
ne di vimini osservano quello 

Dopo la presentazione a Domodiedovo 

Impressione nei circoli militari 
per i nuovi supersonic! sovietici 
Gli analoghi modelli USA e francesi non sono ancora in grado di essere prodotti in serie 

Dalla nostra redazione 
r. MOSCA. 10. 

IrrlfrSs^one nei circoli aeronau-
t:ci e ralitari per la presenta-
zifne d£fc.nuovi cacaa sovietici. 
avvtnuto leri in occasione della 
Giornata deH'aeroaautica. Oggi 
l'autorevo!e International Herald 
Tribune presenta il bombardiere 
201-M in testata di pnma pa-
gina. a tre colonne. con U Uto-
lo: cL'URSS mostra sette nuovi 
jet supersonici». 

In effetti c*e ragione di essere 
stupiti (e. vedendo la rivelazione 
dalla parte del Pentagone. sgo-
menti: k> scrivono alcuni gjoma-
h USA): IT-HI americano a 
geometria variabile e ancora al
io stadk> di prototipo e presenta 
diffico'.ta di rea'.izzanone in se
rie. perche e troppo pesante. II 
Mirape 111 G francese non ha fin 
QU; preso il vo!o ed e in fase d: 
sper rrvniazxrie in hangar, n 
progetto franco-bntannico di un 
cacca-bombardiere del genere e 
stato scartato. 

L'aereo presentato daU'URSS 
aH'aeroporto di Domodiedovo. in
vece. & gia prodotto in due ver
sion!. delle quali una certamente 
operativa e in dotazione all'aero-
nautica militare. E" capace d: 
tremila chilometri orari e pos-
siede. appunto. le ali retrattili. 
che gli donano una «geometria 
variabile >. A che cosa servooo? 
A seconda della loro estenskme. 
il supersonico pud raddoppiare o 
tnplicare la vetocita normale. 

Molto interesse e stato mam 
festato. nel mondo. anche per 
l'altro rivolurionario jet presen 
tato daU'URSS. quello a decoi'o 
verticale. Aerei con questa ca 
ratteristica sono fabbncati an
che negli Stati Uniti (e venduti. 
come strumenti • antiguerriglia. 
ai dittatori dcirAmerica latina) 
ma non si tratta di caccia a rea-
none. La differenza e notevole: 

l'aereo a decollo verticale so-
\net:co non e uno strumemo uti-
lizzabile sol tanto contro un.ta 
terrestri: DUO bemssimo ingag-
giare battaglie nel cielo. con i 
piu modenu jet di un possibile 
nenvco. Ma. a differenza di quel
li. per atterrare non ha bisogno 
di una pista: pjo scendere. dol-
cemente. in una piccola radura 
e ripartirne. 

II fatto che I'URSS non solo 
possieda questi aerei. ma che ne 
sia gia dotato resercito sovie-
tico. non poteva non destare il 

massimo interesse e. come scri
vono i commentatori francesi. il 
massimo rispetto per il Paese 
che. anche grazie a essi. d.mo-
stra o?gi di aiere il parco ae-
rco piu temibile che esista al 
mondo. 

Corre :1 nsch o di passare in 
secondo piano, a questo pun'o. 
il Miff 2/: e non sarebbe giusto 
!1 piu recente della famosa ser.e 
di caccia non solo fa parte inte-
grante dell'aviazione sovietica ma 
e stato gia ĉ duto ad alcuni al-
leati. come il Vietnam del Nord. 

Finora. perd. nessuno lo ave%-a 
visto cosi da \icmo. 

C un caccia ntenuto all'altez-
za dei miglion aerei da com-
battimento amencani e il dato 
p.u nievante e che esso e im-
po>tato suila base di una serie 
perfettamente collaudata e fam*-
liare ai p:k>ti sovietici. Non do-
vrebbe. quindi. causare nessuna 
sorpresa e dovrebbe poter af-
frontare tranquillamente ogni si
tuazione. di norma I e routine o 
di emergenza. che gli si dovesse 
presenta re 
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MOSCA — II nuovo caccia sovietico a decollo vertical* presentalo al salont aeronautico 

che accade d} so<fo. Piii i;i I 
nlto ancora vigdano uommt 
armati. 

Sul ponte transitann c si ar-
rampicano i piii strazianti bran-
delli di umanita che credo esi-
stano oggi nel mondo. La tra-
gedia vietnamita si svolge den-
tro una grande eroica guerra 
in cui i combattenti muoiono 
in piedi. La tragedia del popo 
lo giordano e palestinese si 
svolge mentre la guerra face. 
mo I'odio implacabile e la stru-
mentalmazione del de^tinn dc 
gli uomini a fini di ricatto pa 
litico da p *'c di Israele si// 
governa giordano continua. con 
tale ignnbile c dctcrmmatn ci-
nismo da far gridare all'or 
rore. 

40 profughi 

all'ora passano 

il ponte 
Penso alle parole di Giuscp 

pe Saragat. che disse di aver 
temuto per il genocidio del po
polo di Israele. Ebbene, tale 
timore e passato ma il genn 
cidio morale, la snazinnalizza-
zione, la cacciata dalla propria 
casa e terra di cenfinaia di 
migliaia di esseri umani mise-
rabili. innocenti. terrorizzati da 
un nemico convinto cultural-
mente da precise direiiive po
litiche e ideologiche statali p 
in atto, ai danni del popolo 
arabo. Davanti a tale evidente 
sfida, agli elementari sentimen-
ti di giustizia e dignita umana. 
i timori e le preoccupazioni del 
nostro presidente della Rcpub-
blica non esistono? E l'azione 
del governo italiano qual e? 

Presso Amman e'e ad esem-
pio un campo per i profughi 
inviato dallo Seta di Persia. E* 
vergognoso come italiani tro-
varsi qui, e sentire che Vltalia 
ufficiale sa inviare alia trage
dia del popolo arabo soltanto 
il messaggio della propria ser
vile subordinazione agli inte-
ressi americani. Sul Ponte Al
lenby stamane il flusso dei pro
fughi c stato di quaranta ogni 
died minuti per almeno due 
ore, poi ha avuto un periodo 
di minore intensita, poi ha ri-
preso. Sono gruppi famtliari 
che appaiono come ammassi di 
stracci, sui quali sono stati ca-
ricati altri stracci. materassi, 
rnobili, orinaU. pacchi. pac-
chetti. bottiglie, biancheria 
qualche valigia, reli da let-
to. specchiere, qualche mac-
china da cucire; persino le la-
miere della tettoia che eriden-
temente copriva la casa abban-
donata dalla parte opposta del 
fiume 

Abbiamo inlerrogato uomini. 
donne. ragazzi e ragazze. IJO. 
maggioranza. di evidente eslra-
zione contadina. altri di media 
condizione. studenti. persino 
piccoli borghesi. Tutti hanno 
fornito la medesima spiegbzio-
ne per il fatto che a un mese 
dal cessate il fuoco l'esodo con
tinua. La situazione alimenta-
re e insopportabile. 1A disoc-
cupazione crescente. Le violen-
ze_ le perquisizioni. le persecu-
zioni, le irruzioni notlurne nel 
le case soprattuttn della pore-
ra gente. le ruberie. gh stupri 
da parte di soldati israeliani 
continuano. secondo quella che 
appare oramai una linea deli-
beratamente assunta dai pote-
ri centrali. La linea sembra. 
con tutta eridenza, essere la 
seguente: occorre consohdare 
il potere israeliano sulle terre 
della sponda occidentale del 
Giordano, e al tempo stesso 
occorre saturare e rendere sem
pre piii drammatica la presen-
za dei profughi entro il resi-
duo terrilorio giordano. alio 
senpo di spingere la situnzionp 
interna della Giordama verso 
limiti insnpportabili. e ottene 
re su tali basi e dietrn tale 
pressione Vacceitazion* da par
te di Hussen di trattatire se
parate e tantaggiose per Israe
le, non soltanto nella presente 
congiuntura. ma in vista della 
apertura di una nuova prospet-
tita inerente al rapporto di 
forze in tutto U mondo arabo. 

Basta avre visto come, dopo 
il loro arrico sulla agognata 
riva sinistra del Giordano, i 
profughi si ammassano. aven-
do davanti come migliore ipo-
tesi quella di finire in uno dei 
tragici campi che circondano 
Amman senza alcuna organiz-
zazione o accoglienza, dlstrutti 
dalla fatica, dal terrore, dalla 
fame, dalle malattie, per com-
prendere come la situazione 

clw vcrra a crcarsi tra brevt 
sara assai pencolosa sotto ogni 
punta di vista. 

D'altra parte Virreniovibile 
presenza di fortisiimi ennt'tn 
genti di truppc irachene m ter-
ritorio giordano, a copertura 
degli immcn.si vuoti creati nel-
I'proico esercito giordano dal
la sanguinosa aggressione (lo 
aperto massacra di soldati 
giordani ammonta alia sbalor-
ditiva cifra di settemila e pas-
sfi). stanno a sigmficarc <"h# 
tioH M)Ifriiifo nel en so dt ripre-
sa delle o.s/ili/ri la difesa p a**! 
curata, ma e egualmcnte assi-
vurata. o quanto main protetta. 
la fedelta giordana alia causa 
araba 

Ho visitato ipri il campo di 
profughi di Zizia, di millp ten-
de, teniito dalla Croce rossa 
persiana. 11 campo si trova in 
una immensa area desertica 
avvolta da una incessante bu-
fera di polvere sillevata da 
un vento caldo e violento che 
penetra ovunque. Le tendp ven-
gono quasi strappatp da tprra. 
Dentro vi stanno ammttcchiate 
in media famiglie di sette otto 
persnnp. Duccento persone al 
giornn marcano visita per mnr-
billo. scarlattina. difteritp. Ma 
la qupstionp piii grave e In 
lunga mancan?a di prateinc. 11 
campo non p ancora in grado 
di fornirp viveri sufficienti e 
variati. Soltanto una volta al 
giorito ixtnc. formaqqia. porno 
dnro. sardine. 11 rifornimento 
idri?o scarseggia. Eppure chi 
p riuscito a penetrarvi vi sta 
attaccato. come unica propria 
raqione di vita. Tutto il giorno 
le tende stanno come in stato 
di allarme. per timore che nuo
vi profuahi rengann ad anqiun 
gersi. Ed pffpttivampiitp la en 
rovana dpi nuovi giunti non 
cessa. Ho visto io stesso di-
sperati gruppi di famiglie pas 
sare di tenda in tenda ppr ch'xc-
dpre asilo e scomparirc poi 
nella polvere sempre piii fltta. 
•empre piii nera. bruciata dal 
tole implacabile. 

Non contano 
niente i permessi 

della C.R.I. 
Stamane sul Ponte Allenby 

vedendo nuove cenlinaia di 
profughi disperatamente attac-
cati alle proprie masserizie. 
non ho saputo raffigurarmi co
me nei prossimi giorni sara 
possibile far fronte alio svi
luppo della situazione. I sol
dati israeliani ridevano soddi-
sfattj vedendo che il flusso del
l'esodo continua ininterrotta. 
Alcuni di essi hanno fornito ai 
giornalisti americani indirizzi 
di propri parpnti a Lot Ange
les o a New York. Altri hanno 
provato a parlare in polacco 
con un operatore della TV so
vietica. ma non si sono capiti. 
Di tanto in tanto giungeva dalla 
parte opposta un arabo o una 
araba. per risalire il ponte ver
so la sponda occidentale. in 
cerca chissa di madre, padre. 
figli. a Hetlemme. a Nazareth. 
a Betania. a Ramallah, a Bir-
chira. a Gerico: tutti i nomi dei 
paesi un tempo palc.stinesi. poi 
giordani. nqqi oppressi da quel 
lo che ogni oneslo nsservatorr 
non puo che definire come il 
terrore di Israele. 

Una povera donna mi ha pre 
so per uno che poteva farsi 
capire dal soldato israeliano. 
Mi ha scongiurato di accompa-
gnarla da lui fino a meta pon
te: mi ha fatto capire come 
una cagna ba*tonata che dal-
I'altra parte ci sono i suoi figli. 
Areta vn modulo della Croce 
ro^a internazionale con scrlt-
fo il SHO nome e la locaWd do-
re roVra rpcarsi 11 soldato 
ha dato un'occhiata al modulo . 
r mi ha delto- this is nothing 
for us (non r niente. per noi). 
Wirt hanno riso sotto i loro 

berrettini di piquet colorato e 
dentro i loro camici bianchi. 
Erano infermieri. Ija donna 
araba e diventata ancora ptu 
meschina e sperduta dentro i 
suoi occhi neri feriti a morte. 
senza sapere perchi. Tutto do 
k accadulo stamane e accade 
da circa un mese a cavallo del 
fiume Giordano: vn piccolo fiu
me. a poche centinaia di metri 
da un boschetto di piopni. alia 
cui ombre dicor.o che duemila 
anni or sono Giovanni il Bat-
tista si incontro con Gesu Cri
sto e lo immerse nelle acqve 
purificatrici. 

Antonello Trombadori 
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