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Universita in rivolta 

nella Germania Occidentale 

II «malessere» 
degli studenti 

I dirigenti delle organizzazioni studentesche ana* 
lizzano le cause di un conflitto che acquista sem-
pre piu caraltere politico • «Studiare non basla, 
bisogna anche ragionare» • Occorre riformare 

la scuola e con la scuola la societa 

Nello spazio di tre mesi 
— ed e un calcolo che pec-
ca per difetto — i quattro o 
cinque organi di stampa piu 
autorevoli della Gjjrmania 
dell'ovest hanno pubblicato 
almeno un centinaio di arti-
coli sul « malessere degli 
studenti ». Nessun altro te
nia, interno o internazionale, 
si e visto dedicare tanto spa-
7io, se si accettua qucllo dei 
rapporti con la Repubblica 
democratica tedesca. Segno 
evidente che il problema esi-
ste e ha proporzioni rilevan-
ti, e che la scuola tedesca 
occidentale, a cominciare 
dall'Universita, e ormai una 
caldaia in ebollizinne. Ma 
ouali sono le cause di questo 
fenomeno, che a Berlino 
ovest ha gin condotto, a piu 
riprese, a situazioni esplosi-
vc? Su un punto, almeno, 
concordano tutti coloro che 
hanno analizzato questo 
* malessere »: la sua originc 
e politica, e non riconduci-
bile soltanto alle insufficien-
7c e ai difetti, talvolta nersi-
no macroscopici. dell'orga-
nizzazione scolastica e uni-
vcrsitaria. 

Non e senza interesse, in 
questo contesto, Panalisi che 
di ouosto stato di cose fanno 
i dirigenti delle organizza
zioni studentesche. «Ln mag-
gioranza degli studenti — 
secondo Wulf Schilnbohm, 
presidente deH'associazione 
degli studenti democristiani 
— sono su posizioni scetti-
che nei confronti dei respon-
sabili della politica, dell'eco-
nomia e dell'amministrazio-
nc, i quali partendo da una 
societa del benessere funzio-
nante apparentemente senza 
conflitti non riconoscono i 
problcmi strutturali essen-
ziali della democrazia mo-
derna e della societa indu-
striale. Nella grande coali-
zione gli studenti vedono il 
pericolo di un rafforzamento 
del dominio delle oligarchic 
di partita e di un indeboli-
mento dell'influenza diretta 
del popolo. Tutto il sistema 
della democrazia rappresen-
tativa appare ad essi, spes-
so, solo come una facciata, 
dietro la quale i grandi 
gruppi economici e Festabli-
shment politico si dividono 
le posizioni di potere. 11 set-
tanta per cento degli stu
denti, inoltre, ritengono ne-
cessaria una riforma radica-
le dell'Universita, ma le au-
torita hanno sinora dimo-
strato di cssere incapaci di 
realizzare questa riforma ». 

Atteggiamento 
critico 

Non molto diverse sono le 
condizioni alle quali pervte-
nc il presidente dell'associa-
zione degli studenti libcrali, 
Reinhard Roericht: € Le con
dizioni esistenti nelle scuole 
superiori non spiegano, da 
sole, la nostra inquietudine 
e le nostre preoccupazioni ». 
II conflitto nasce nel mo
menta in cui il mondo stu-
dentesco. superando gli sche-
mi manichei del tempo della 
guerra fredda, assume un at
teggiamento critico nei con
front! dello sviluppo politi
co nella Repubblica federa
le, e di « d»e decenni di una 
politica tedesca sbagliata ». 
Le autorita costituite (« mi-
nistri che hanno mentito al 
Parlamento c rimangono in 
earica o fanno ritorno do
po un certo tempo al loro 
posto — e evidente l'accen-
no a Franz Josef Strauss —. 
e uomini politici per i qua
li la costituzione liberale e 
democratica del 1949 c sol
tanto una facciata dietro 
la quale preparare revisioni 
costituzionali limitatrici del
la libcrta ») non si rasscgna-
no al fatto che gli studenti 
siano ormai tisciti dalla 
« torre d'avorio », e li vor-
rebbero costringere « a stu
diare. ma non a ragionare ». 
« Tutto questo non ci do-
vrebbe forse allarmare? ». 

L'attuale stato di cose po
ne, secondo Reimut Reiche, 
presidente dell'associazione 
degli studenti socialisti 
(SDS) quattro ordini di pro
blem!. tl primo di questi 
fc noi siamo studenti, e stu-
diamo e lottiamo per il so-
cialismo») e l'esigenza di 
comprendere che « gli scon-
tri tra gli studenti da una 
parte e la burocrazia univcr-
sitaria e cittadina di Berlino 
ovest e delle citta della Re
pubblica federale dalValtra 
sono il risultato dcll'aggra-
tvirsi della crisi delVUniver-
sita, del rafforzarsi di po
sizioni autoritarie di potere 
politico nella Repubblica 

federale c a Berlino ovest, 
e di scosse internazionali ». 
In secondo luogo occorre 
considerare che « la pressio-
ne poliziesca e psicologica 
esercitatu sugli studenti mi-
naccia tutti i gruppi sociali 
e politici che non si pie-
gano senza resistenza alle 
esigenze di efficienza e alle 
costrizioni politiche del si
stema capitalistico. Il siste
ma politico della Repubblica 
federale e diventato un si
stema prefascista ancor pri
ma che il fascismo venisse 
sradicato », e la democrazia 
si riduce sempre di piu ad 
« una facciata dietro la qua
le si afferma in modo riqo-
roso il dominio economico 
di interessi privati e dei loro 
organi politici esecutivi ». In 
ter/o luogo si deve aver pre-
sente, sempre secondo Rei
mut Reiche, che « le propo-
ste degli studenti resteran-
vo impotenti * sino a quan-
do non riusciranno ad avere 
dalla loro parte « gli inse-
gnanti e le classi lavoratrici: 
in generale, perb, questo 
tentativo c fallito a causa 
del rafforzamento delle po
sizioni autoritarie dei pro-
fessori e delle posizioni bu-
rocratiche dei sindacati ». 

Politicizzare 
la protesta 

Ne consegue, ed e il quarto 
punto, la necessita di « pofi-
ticizzure la protesta » e di 
rafforzare « la solidarieta 
con tutti quelli che lottano 
contro le diverse forme — 
economiche, politiche e psi-
cologiche — di oppressione 
e di sfruttamento del capi-
talismo »: di qui, anche, la 
campagna che la SDS e altre 
organizzazioni giovanili stan-
no sviluppando con forza 
per la democratizzazione eco-
nomica e politica della stam
pa della Germania occiden
tale e di Berlino ovest, e per 
l'« espropriazione di Sprin
ger », che di questa stampa 
controlla oltre il trenta per 
cento. 

Hans-Joachin Haubold, uno 
dei dirigenti del Verband 
Deutscher Studentenschaf-
ten, la Confederazione che 
riunisce le varie organizza
zioni studentesche, indica tre 
cause del « malessere » dei 
giovani. In primo luogo * una 
seria preoccupazione per I'ul-
teriorc esistenza dei diritti 
democratici » che sono mi-
nacciati tanto dalla * creazio-
ne della grande coalizione e 
dalla mancanza di una forte 
opposizione parlamentare» 
quanto dalla « presentazione 
delle leggi eccezionali in un 
periodo di diminuzione del
le tensioni in Europe »; in 
secondo luogo la mancata 
realizzazione della norma co-
stituzionale che garantisce 
la libcrta di stampa, e in 
terzo luogo il rifiuto sinora 
opposto a tutte le rivendica-
zioni di una riforma demo
cratica del sistema scolasti-
co universitario. 

II conflitto, come si vede. 
e profondo, e sembra desti-
nato ad assumere un rilievo 
ancora maggiore. La stampa 
conservatrice di Bonn e al-
larmata, e gia si chiede se 
le Universita non stiano di-
ventando dei « pericolosi fo-
colai di marxismo ». La me-
desima preoccupazione nu-
trono anche i dirigenti so-
cialdemocratici. che si ve
dono posti continuamente 
sotto accusa al pari di quelli 
democristiani. Tra gli accu-
satori, per di piu, figurano 
anche i due figli di Willy 
Brandt, che sono tra gli ani-
matori, a Berlino ovest, di 
questa ribellione democrati
ca che investe criticamente 
non solo la vecchia Germa
nia guglielmina e hitleriana 
ma le stesse strutture, eco
nomiche e politiche. su cui 
si fonda la Repubblica fe
derale. E' la prima volta, 
nella storia della Germania, 
fatta salva, naturalmente, 
Veccezione della RDT, che 
le Universita (a cominciare 
da quella di Berlino ovest) 
divengano una forza viva di 
dibattito e di lotta demo
cratica. dopo essere sempre 
state, in passato, delle fab-
briche di reazionari e di na-
zionalisti. Per forza di cose 
a molta gente questo non 
piace. E tra questa gente 
c'd anche il governo di Bonn, 
rimasto fermo a una conce-
zione per cui gli studenti de-
vono studiare ma non devo-
no «ragionare >. Di qui il 
conflitto in atto, e i suoi to-
ni sempre piu accesi. 

Sergio Segre 

Viaggio nella Giordania occupata dagli israeliani 

Nella «Gerusalemme liberata> 
un mondo caotico in sfacelo 
Decine di villaggi giordani sono stati disfrutti dopo la guerra — Una node di fuoco «per divertimento»sulla citta di Nablouse — Una strada chiusa al 
traflico per nascondere la vergogna di Yalo, Beit-Nouba e Amouas: tre centri spazzati via dalla carta geografica — Le testimonialize dei profughi e la 

dichiarazione del sindaco di Ramallah — Le truppe di occupazione violano le leggi internazionali — «Non diventeremo collaborazionisti» 

Soldati israeliani « marchiano » i 
rato contro I'annessione 

negozi della parte araba di Gerusalemme che hanno sciope-

Dal nostro inviato 
Di ritorno da Israele. otto-

bre. 
Amouas non esiste piu. E 

cosi Beit-Nouba. cosi Yalo. 
Questi villaggi giordani, che 
ospitavano migliaia di abitan-
ti. sono stati distrutti «dopo 
la guerra >. Non sono i soli, 
ma parlero di questi soltanto 
perche sulla loro distruzione 
totale ho raccolto testimonian-
ze precise, dirette. Qua e la 
decine di case sono state di-
strutte a cannonate, sono sta
te fatte saltare con la dinami-
te sempre « dopo la guerra ». 

Tomato in Italia, ho letto 
con raccapriccio su una rivi-
sta di sinistra francese. «I>e 
Nouvcl Observateur », che al-
l'indomani di un attentato le 
truppe di occupazione avevano 
sparato una intern notte attor-
no alia citta di Nablouse non 
per ammazzare qualcuno. ma 
per divertimento: « gli israe
liani s'erano divertiti a spara-
re in aria tutta la notte e do 
po questo concerto Nablouse 
era calma, anche se impau-
rita ». 

E' vero. In quell'occasione 
gli occupanti avevano sparato 
in aria due notte di fila. Ma 
al mattino dopo decine e deci
ne di famiglie lasciavano Na
blouse e cercavano rifugio al 
di la del Giordano. 

II * divertimento » ha uno 
seopo: terrorizzare la gente. 
farla fuggire. Ogni giorno. do
po questi * innocenti » diverti-
menti notturni. 800-900 giorda
ni scappano sulla riva orien-
tale del flume abbandonando 
case, masserizie. terra. Chi 
va al di la del Giordano non 
pud piu tornare. Pochi sono 
quelli che hanno avuto la For-
tuna di raccontare l'avventu-
ra di un ritorno notturno per
che la. sulla riva del flume 
sacro. i soldati non sparano in 
aria. - i -

Sono andato nei territori oc-
cupati di Giordania comincian-
do dalla parte araba di Ge
rusalemme. quella cioe che il 
governo israeliano ha ormai 
annesso e non intende piu re-
stituire alia Giordania. Que
sta « Gerusalemme liberata * 
e un mondo caotico, prowiso-
rio, in sfacelo. L'ondata tu-
ristica delle prime settimane 
dopo la guerra (c venivano a 

vedere la nuova perla dell'im-
pero» dicono gli arabi con 
amarezza) e andata progressi-
vamente estinguendosi. II com 
mercio e ridotto alia sua 
espressione piu elementare. 
La moneta giordana e preci-
pitata. Gli scambi con il natu-
rale retroterra occupatn sono 
proibiti o ridottissimi. Ma nel
la parte ebraica di Gerusa
lemme e'e chi ha fatto affari 
d'oro comprando dagli arabi. 
a prezzi di svalutazione mo-
netaria, flnche e'e stato qual-
cosa da comprare. 

Sono uscito da Gerusalem
me diretto a Ramallah, uno 
dei piu grossi centri della 
Giordania occupata. Debbo di
re che a Tel Aviv avevo ot-
tenuto senza difticolta il por-
messo speciale che occorre 
per superare i posti di bloc-
co militari. Quando avevo 
chiesto il permesso anche per 
Gaza, nel sud. mi era stato 
risposto che per Gaza non 
e'erano problemi, che vi si 
poteva entrare senza lascia-
passare. II che. ho constatato 
qualche giorno dopo. e verjs-
simo. Questo \-uol dire pero 
una cosa: il governo israelia
no considera «occupati » i 
territori di Giordania. quindi 
trattabili con Amman, ma ri-
tiene gia annessa. gia parte 
integrante dello Stato di Israe
le tutta la fascia di Gaza. 

La stasi 
economica 

II paesaggio giordano e tut-
t'altro che squallido. M'ero 
aspettato un paese sottosvi-
luppato. povero. di misere ba-
racche e trovo dovunque edifl-
ci recenti. tutti certamente co-
struiti negli ultimi dieci anni. 
Soltanto i campi dei profu 
ghi del 1948 sono di una mise-
ria agghiacciante. Qui. a per-
dita d'occhio. domina il verde 
polveroso dell'olivo: le case. 
confortevoli, pulite. hanno or-
ti curati. Non e l'agricoltura 
rioca e intensiva di Israele ma 
e una agrieoltura che certa
mente rende. o dovrebbe ren-
dere se non ci fossero 1'oc-
cupazione militare. il blocco 
dei commerci. il terrore. la 
non collaborazione della popo-

lazione, la stasi economica. 
Venendo da Tel Aviv avevo 

scoperto di poter evitare Ge
rusalemme prendendo una de-
viazione comodissima che. se 
condo la carta stradale. im-
metteva direttamente a Ra
mallah facendomi econoniiz-
/are una trentina di chilome-
tri. Ma airimbocco della de 
viazione avevo trovato Hlo spi-
nato. truppa. cartelli indican-
ti che era severamente "proi-
bito inoltrarsi per quella stra
da. Del resto soltanto un auto-
blindo a vrebbe potuto supera
re quegli Sbarramenti. 

Sono dunque arrivato a Ra
mallah da Gerusalemme. Un 
solo posto di blocco, poea 
truppa per le strade. L'occu 
pazione qui. a differenza di 
quello che vedro a Gaza, ha 
un \olto apparentemente di-
screto. Mi spiegano subito il 
mistero di quella strada bloc 
cata: su quel percorso sorge 
vano i tre villaggi di cui ho 
parlato aH'inizio. Yalo. Bcjt-
Nouba e Amouas. Sono stati 
rasi al suolo verso la fine di 
giugno. tre settimane dopo la. 
guerra, per la resistenza che 
avevano opposto all'invasore 
nei cinque giorni del « blitz ». 

Sulla distruzione di questi 
tre villaggi, sul regime di oc
cupazione. si discute molto in 
oceidente. Ci sono le testimo-
nianze dei profughi ma non 
tutti sono disposti ad accet-
tarle. Io ho ottenuto una te-
stimonianza qualificata dal 
primo cittadino di Ramallah. 
il sindaco indipendente Na-
dim Zaroin che insiste aflln-
che le sue dichiarazioni siano 
accompagnate dal suo nome 
e cognome. 

Mi dice: «Tre villaggi nei 
pressi di Ramallah sono stati 
rasi al suolo dopo la guerra: 
Amouas. Beit-Nouba e Yalo. 
In questi tre villaggi abita-
vano complessivamcnte cin-
quemila persone. Oltre la mo-
ta di esse si trova ora ad Am 
man. Come e'e arrivals? l̂ e 
truppe di occupazione hanno 
caricato di forza intere fami
glie su carri e camion e le 
hanno portate al di la del 
Giordano. Altre 2500 persone. 
cacciate dalle loro terre. vivo-
no qui attorno. nella campa
gna. sotto gli alberi, negli or-
ti. Cosi da cinque mesi. La 
popoiazione di Ramallah ha 

DELTA DEL PO: UN ANNO DOPO L'ALLUVIONE 

Tutta un'estate non e bastata 
per liberare i camp i dal sale 

Centinaio di case ancora senza porte e finestre - Nessuna pratica di risarcimenfo 
dei danni ancora f inanziata - La ventennale battaglia della popoiazione di Porto 
Tolle per la bonif ica e I'esproprio - Perche deve essere chiusa la Sacca di Scardovari 

Dal nostro inviato 
PORTO TOLLE. 25 

Viaggio nel Delta nell'autunno 
di un anno dopo. Un anno do
po la rotta a mare di Ca Mello, 
Vallagamento di 10 mila ettari 
di buona terra, la fuga di 9 
mila persone. 

i\'on sara un inverno facile. 
11 salso e Vacqua hanno im
pregnate le case fino alle mi-
dolla, e non e bastato il caldo 
avvampante dell'estate a libe-
rarle. c Quando si entra in una 
stanza chiusa — ci dicono al-
cuni compagni — non si resi-
ste. il tanfo che emana dai 
parimenti. dalle porte. rende 
Varia irrespirabile. Allora si 
spalanca tutto. noi che porte 
e finestre le abbiamo >. 

i/umomrTjo non e inrolnnta-
rio. Centinaio di case del cen-
tro. di Donzella. di Scardorari 
si presentano ancora scortica-
te. i mattoni messi a nudo fi
no all'altezza di due metri, e 
senza porte e finestre. Gescal. 
Htituto case popolari, Ises. 
non sono ancora interrenuti 
a compiere le riparazioni ne-
cessarie negli edifici di loro 
proprieta (non diciamo a co-
struirne di nuori. come do-
vrebbero). Le abitazioni di-
strutte e danneggiate sono uf-
ficialmente 1207., Per il loro ri-
pristino il Genio cirile di Ro-
vigo ha calcolato una spesa 
di 2 miliardi e 400 milJoni. Ma 
soltanto $00 pratiche sono sta
te avviate. ed una ottantina 
portate a termiue. Nessuna 
ancora finanziata. Cosi tutto 
£ paralizzato. Commercianti 
ed esercenti, appena se ne an-
do Vacqua si dettero corag-
giosamente a ripristinar* i 

negozi, a riprendere Vattivita, 
dando fondo a risparmi, a 
sussidi ed ai crediti disponi-
bili. Fidavano sui finanzia-
menti del medio credito sta-
biliti dalla legge. Ma non sono 
ancora riusciti ad ottenere 
niente. Ed ora sono di nuovo 
con Vacqua alia gola. pressati 
dai fornitori e dalle banche. 

Non meglio stanno i larora-
tori dei campi. Molti braccian-
ti sono occupati in questo mo-
mento negli zuccherifici, al-
tri nei cantieri sugli argini. 
Come lavoratori agricoli pero 
quesVanno non hanno fatto 
una sola giornata perdendo 
anche i contributi per Vassi-
stenza. 

Si e larorato duro. in questi 
mesi. anche nelle campagne 
che due metri di acqua di 
mare averano sconrolto. ina-
cidito. I campi appaiono ara-
ti. e come incipriati di bian
co: e il gesso che dece annul-
lare per quanto possibile 
Vazione nefasta del sale. 

E' difficile, per chi non ab-
bia visto con i proprj occhi, 
misurare 1'errtifa del colpo in-
ferto a Porto Tolle. Sono di-
ciotto milfardi di dVinni, secon
do i calcoli del ministero dei 
Lavori pubblici". Oltre alia rot
ta ed alVallagamento, si sono 
avuti danneggiamenti lungo 
tutta Venorme estensione — 
8G chilometri — degli argini a 
mare, alle case, agli edifici 
pubblici. alia rete viaria, alle 
opere di bonifica, agli acque-
dotti. 

Solo per la chiusura delle 
rotte e per il prosciugamento 
dei territori allagati sono oc-
corsi quattro miliardi. Altri 9 

miliardi sono necessari per il 
riatto definitivo delle difese a 
mare. 2 miliardi e 300 milioni 
per le arginature del Po. un 
miliardo e 250 milioni per le 
strode e gli acquedotti. 2 mi
liardi e 400 milioni per le case 
private, quasi 2 miliardi per 
il trasferimento dei nuclei abi-
tati troppo vicini agli argini. 

Tutto cid e accaduto nel 
1966. in quel Delta del Po che 
Vltalia ha imparato a cono-
scere dalle cronache giornali-
stiche sulle allurioni (da quin-
dici anni lo colpivano), dop*t 
tante lotte, tante denunce sui 
pericoli e le necessita di in-
tervenire, dopo tante vuote 
promesse. Forse che ancora 
nel marzo 1958 il Consiglio su-
periore dei lavori pubblici in 
un suo voto non ribadiva la 
necessita di elevare e di raf
forzare Vargine della Sacca di 
Scardovari? Lo si sta facendo 
solo adesso. dopo Vultima. du-
rissima prova. dopo altri mi
liardi di danni. grazie alia bat
taglia che la gente di Porto 
Tolle ha sostenuto fin dal pri
mo giorno delVdUagamento. 

La grande vittoria strappa-
ta dalla popoiazione unita at
torno al Comitato cittadino 
con la decisione govemativa 
di procedere alia bonifica del
le valli che perpetuavano la 
minaccia dell'acqua alle spal-
le dell'argine della Sacca. e 
costata anch'essa proteste. 
manifestazioni, denunce e ar-
resti. * Una estate di lotta e 
di tensione*. ricordiamo con 
il sindaco compagno Campion. 
*Una estate? — ci risponde —. 
Non dimenticare che nel 1950 
in una sola settimana a Porto 

Tolle si ebbero 560 arresti 
perche la genie manifestava 
per la terra, per I'esproprio e 
la bonifica delle valli. La no
stra e una lotta ventennale ». 

E gia gli agrari tentano di 
insidiare il successo. In una 
sola notte. prima che il go
verno emanasse il provvedi-
mento per la bonifica e I'espro
prio delle valli. si concludeva 
a Rovigo una operazhne di 
compravendita della Papado-
poli, proprio la valle in cui 
cedette Vargine a mare inde-
bolito da una chiavica. Non 
era ancora sorta Talba. che il 
nuovo proprietario. il doff. 
Roseffi, pres»denfe del Con-
sorzio di bonifica dell'lsola 
della Donzella. areva gia fat
to installnre le pompe ed ar-
riafo il prosciuaamenfo. Vuol 
fare apparire la valle come gia 
bonificata. e sottrarla rosi al-
J'esproprio da parte dell'Ente 
Delia ed alia assegnazione ai 
con'ad'mi. 

Ma e una manovra che diffi-
cilmente avra successo. La po
poiazione di Porto Tolle ha 
troppo subito. a causa anche 
delle valli, perche ora possa 
rinunciare a quella terra. La 
lotta non e ancora finita. 

Un anno dopo le tragiche 
giornate del novembre 1966. 
la lezione che viene da Porto 
Tolle e quella di cid che pos-
sono Vunita, il coraggio. Vat-
taccamento alia propria terra 
di una popoiazione che non ha 
mai ceduto, non si e mai pie-
gat a. ne alia violenza della 
natura ne aH'ostile insensibi-
lifd dei governi. 

Mario Passi 
PORTO TOLLE — La plana dtl municipie comp1«tam«tit« alia-
gata durante I'alluviont dell'anno SCOTM 

fatto collette per sfamare quel 
disgraziati e fin qui le cose so
no andate discretamente per
che era estate. Ma la stagio-
ne delle piogge e alle porte. 
Una delegaziono dei tie vil
laggi si e presentata al go-
vernatore militare israeliano 
per chiedere rautoriz/a/ione a 
tornare sulle terre almeno per 
il raccolto delle olive. II go 
vernatore ha risposto- ntor-
nare sulle terre, no. Fare la 
raccolta delle olne. no. Se 
volote andare al di la del 
Giordano vi daremo i me/zi dl 
trasporto. Se volete sistemar-
vi in qualche posto, qui nella 
Giordania occupata, possiamo 
discutere dove ». 

Violazioni 
continue 

La rcstituzione di queste ter
re non avverra piu. Un giorno. 
come nel MR. vcrranno i colo-
ni israeliani e diranno die 
qui non e'erano arabi, che 
quindi non hanno rubato nien
te a nessuno. E gli o:lii si ac-
cumulano. 

Nadim Zaroin continua: 
«Secondo i nostri calcoli, di 
quel milione di ahitanti che 
viveva qui prima dell'occupa-
zione. circa 220 mila persone 
sono fuggite al di la del Gior
dano. La situazione e del tut
to anonnale perche le for/.e di 
occupazione si comportano 
verso la popoiazione senza ri-
spottare le leggi internaziona
li. Mi spiego: secondo le leggi 
internazionali una forza di oc
cupazione deve rispettare le 
leggi vigenti nel paese occti 
pato. Le violazioni sono con
tinue: gli israeliani vogliono 
modificare i programmi scola-
stici. istituiscono nuove tasse. 
e tutto cid e contro le leggi 
internazionali. 

« Diffcrcnti decreti proibisco-
no ai eittadini giordani di an
dare liberamente da Ramal 
lah nella parte araba di Ge
rusalemme. qualsiasi traffico 
commerciale tra Ramallah e 
Nablouse e interrotto. Migliaia 
di famiglie sono separate. 
spezzate. Qui il coprifuoco e 
fissato dalle 21 alle sette del 
mattino. La vita economica 
delta citta. che conta 22 mila 
abitanti. sta agonizzando. II 
turismo. che era una delle no
stre principali risorse, e mor-
to ». 

Gli chiedo come rammini-
strazione e la cittadinanza si 
comportino nei confronti del 
I'autorita di occupazione. Mi 
dice: «Noi abbiamo hmitato 
tutti i nostri rapporti con le 
forze di occupazione alle que 
stioni puramente amministra-
tive. Ci hanno chiesto di ria-
prire le scuole e ci siamo ri-
fiutati. Ci hanno offerto di 
fare piccoli investimenti in 
certi settori e li abbiamo re-
spinti per non dare una base 
economica all' occupazione. 
Tutta la popoiazione c solidale 
con noi e nella sua maggio-
ranza non collabora. Sa one 
collaborare vuol dire ricono- -
scere 1'occupante, il cui sco 
po e di dimostrare all'opinione 
pUbblica mondiale che esiste 
cooperazione tra noi e loro 
e che quindi pud nasccre uno 
stato arabo palestinese che in 
effetti sarebbe vassallo di 
Israele. Se qualcuno vi ha 
detto che un tale stato puo 
nasccre si tratta di un nemico 
della Giordania >. 

Sono in visita ad un'altra 
casa araba quando qualcuno 
bussa alia porta. In una abi 
tazione vicina la famiglia t 
stata avvertita che uno dei fl 
gli non tornera piii. I^i hanno 
assassinato sulla strada. ae 
canto al suo camion, assiemc 
al suo compagno di viaggio. 
L'avviso comporta l'ordine di 
andare a ritirare il cadavere. 
Nient'altro. Piu tardi si sapra 
che i due ragazzi sono stati 
uccisi da soldati israeliani. 

L'uomo di cui sono ospite ha 
le lacrime agli occhi: c E' co
me nel 1948 — dice — quando 
bussavano alia porta ed era 
solo per una notizia di morte. 
I-a famiglia c dispersa. Si * 
assottigliata. E non e ancora 
finita ». 

Esco da quella casa die e 
quasi buio. U copnfuoco c vi-
cino. Penso a quell'uomo so
lo in casa, dietro la porta chiu
sa. che sta aspettando che 
qualcuno bussi anche da lui. 
e non sara mai una buona 
notizia. 

A Tel Aviv mi avevano det-
to: e Dovete comprenderci. 
non abbiamo mire espansioni-
stiche. vogliamo vivere in pa
ce con gli arabi». Debbono 
dimostrario. Per ora. e non 
sono che aH'inizio del mio 
viaggio nelle terre occupate 
dai soldati di Israele, i fatH 
mi dimostrano esattamente 1 
contrario. 

Augusto Pancaldl 
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