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Due giorni di dibattito all'lstituto Gramsci 

A che punto e 
I'esperienza jugoslava 

Riforma dell'economia e del partito - I diversi livelli di 

autogestione - Perplessitd di fronte ad alcuni dati 

L'incontro di studio, chc 
si c tcnuto per due giornate 
all'lstituto Gramsci fra due 
autorevoli delcgazioni dci 
partiti comunisti italiano e 
jugoslavo, aveva come tema: 
« Socialismo e democrazia in 
Jugoslavia ». Si trattava di 
una discussione aperta, a 
scopi di informazione e di 
indaginc. L'esperienza jugo
slava da tempo suscita in 
Italia, soprattutto fra i co
munisti, ma non solo in mez
zo a loro, interesse e simpa-
tia: di qui la necessita di un 
costante aggiornamento. Nel-
lo ste.sso tempo il convc-
gno del Gramsci e un po' 
un esempio di quella varie-
ta di modi, con cui possono 
svilupparsi in questo mo-
mento contatti fraterni fra 
1 diversi settori del movi-
mento comunista 

Gli aspetti piu recenti del-
l'esperienza jugoslava — 
quelli che, per intenderci, 
partono dalla riforma eco-
nomica avviata nel 'C5 — 
vanno visti come uno svi-
luppo di tutto il precedonte 
sistema di autogestione, in 
vigore da diversi anni: su 
questa continuitn i compa-
gni jugoslavi insistono mol-
to e di essa hanno fatto 
anche il punto di partenza 
delle relazioni presentate a 
Roma. Tuttavia sono essen* 
zialmento gli ultimi svilup-
pi quelli che oggi suscitano 
piu interesse e piu discus-
sioni. Ad essi quindi erano 
dedicati i rapporti introdut-
tivi dell'incontro: quello del 
compagno Albrecht Roman 
sulla riforma economica ve
ra e propria, quelli dci com-
pagni Pecujlic e Ratkovic 
sui suoi prolungamenti e 
sulle sue ripercussioni poli-
tichc (il primo soprattutto 
per quanto riguarda la Lega 
dei comunisti. il secondo per 
le altrc istituzioni sociali). 

Attuata in diverse fasi e 
con suceessivi provvedi-
menti, la riforma economica 
jugoslava ha portato a una 
drastica « dcstatalizzazione » 
— e questo il termine im-
picgato dai compagni jugo
slavi — delle risorse econo-

Una lettera di 

Giuliani) Pajetta 

La condizione 
operaia e 
l#azione dei 
comunisti 

Caro direttore. 
ho letto con commozione. e con 

indignaztone anche. le cose che 
scrtve Baduel net sun reportage 
sui lavoro dci bambini in pro-
vincia dt Mantova. Siamo tornatt 
at tempi di cui Engels parlava 
nella « Condizione dclla clause 
operaia in Inghilterra > c quando 
le canzoni di lotta dicevano: 
c L'esecrato capitate alle mac-
chine ci schiaccia ». 

Purtroppo i fatti di cui parla 
Baduel non rappresentano una 
eccezwne e forse nemmeno un 
caso Umtle: quanto e risultato 
alia conferenza di Genova dome 
wca scorsa sulle condizwni di 
salute dei laroratori nelle fab 
briche e quanto risulta dalle 
vane inchieste promosse sulla 
condizwne operaia in vista della 
Conferenza nazionale dt Torino 
del prossimo dtcembre confer-
mano quanto questa sia mtol-
lerabile. 

LL'n ta in qucste ultime settt-
mane ha aumentato e miahora-
to la sua opera dt informazione 
t dt denuncta. daah omictdt 
biancht at verooanosi cast dt 
supersfruttamento. Credo che in 
qursta dtreztcme il nostro QIOT-
nale deve fare anche dt piu. 

Leggcndo Varticolo dt Baduel 
mi sono perd posto la domanda: 
€ ma noi facaamo tutto il pos-
rbile perche queste infamte ces-
sino? > 11 mio * not » £ un noi 
retorico; quando dico noi mien-
do in primo luogo chi st occupa 
dtrettamente nel partito del la 
voro operaio. al centro e nelle 
federaziont. i comunisti che oc 
cupano posfi sindacah, eleratt 
o meno. e pot alt altrt. pit elrttt. 
X>arlamcntari. smdaci. constg'te 
ri. i dirxaenti delle sezwnt. i 
compagni media, prolessort. i 
giovani e le raoazze comunisti. 

Selle province, nelle cittadt-
ne e net paesi dove succedor.o i 
fatti che denunaa Baduel e in 
tante altre parti analophe. i co
munisti ci sono e anche oraa-
nizzali. Questa nostra forza. 
questa nostra influenza le fac-
ciamo ralere abbastanza e sem-
pre? Son si tratta di aspettare 
un conveano. una conferenza. 
un'interpellanza. Tutte co<e 
importantt e utili ma sempre 
lente e troppe volte fredde Si 
tratla dt mcttere in mnrimento 
tutta 1'opmione pubbhea. dt ant 
mare e umre la rc*istenza ope 
rata dt e*sere presentt suhito 
e con eneraia. come comunisti. 
contra i padroni e contro quel 
aoverno. quella stampa che li 
coprano e U protegoono. Con 
I'Unita. il comizto. il tolantino. 
la manifestazione di protesla la 
petizione, con tutte le forme pos 
tibili di azione e d( pressione 
mitaria di massa. 

GIULIANO PAJETTA 

miche. I collettivi di lavoro 
autogestiti dispongono oggi 
direttamente del 75 per cen
to del prodotto sociale, men-
tre ancora nel '63 e nel '64 
disponevano solo, rispettiva-
mente, del 48,6 e del 50,7 
per cento. Cio significa che 
una gran parte degli inve-
stimenti vengono ormai ef-
fettuati direttamente dalle 
singole aziende. Questo fon-
damentale indirizzo 6 stato 
accompagnato da una serie 
di altri orientamenti. II mi-
nore intervento dello Stato 
si manifesta con la forte ri-
duzione di ogni tipo di sov-
venzioni. Nello stesso tempo 
si attenuano certe misure 
di protezione dell'economia 
nazionale, che viene messa 
maggiormente in contatto 
con i mercati esteri, l'obiet-
tivo essendo quello della li
bera convertibility della mo-
neta. 

Sui risultati i compagni 
jugoslavi chiedono conclu
sion! non affrettate, con la 
avverten7a che le misure po-
ste in atto erano state con-
cepite per produrre non un 
effetto immediato, ma con-
seguen7e a piu lunga sca-
denza. L'esito positivo viene 
indicato in una maggiore 
stabilizzazione dell'economia 
jugoslava, che aveva avuto 
negli anni precedenti un im-
petuosissimo sviluppo, di cui 
pero si tende a criticare og
gi il carattere inflazionisti 
co. Ma tale stabilizzazione 
non ha carattere di stagna-
zjone? Per certe manifesta-
zioni si ammette francamen-
te di si. La piu preoccupan-
te e quella nel settore della 
occupazione, dove le cifre, 
rimaste invariate per due an
ni, hanno suhito un calo nel-
l'ultimo periodo. Nell'insie-
me si giudica tuttavia il fe-
nomeno come un'inevitabile 
tendenza selettiva, per cui 
alcune branche e alcune 
aziende tenderebbero a svi
lupparsi, mentre altre eco-
nomicamente meno solide, 
sarebbero in difficolta 

Le conseguenze politiche 
hanno investito la stessa Le
ga dei comunisti. L'intera 
societa viene vista dai com
pagni jugoslavi come un ca-
stello di sistemi di autoge
stione, su base aziendale o 
territoriale, integrati fra lo
ro sino al parlamento fede-
rale, che e considerato come 
il culmine di tutta la costru-
zione. La Lega — essi ne de-
ducono — non pud piu es-
sere un organismo di dire-
zione < al di sopra » e c al 
di fuori > di tale sistema, 
poiche in tal caso usurpe-
rebbe prerogative che la Co-
stituzione jugoslava non le 
attribuisce, ma soltanto 
« nel » sistema, dove opera 
con la forza della persuasio-
ne, capace di conquistarsi 
di continuo un ruolo egemo-
nico. 

I compagni jugoslavi pon-
gono a questo proposito di-
lemmi drastici: o si procede 
su questa via o si torna a 
uno « statalismo » che non e 
democratico. Tale pnsizione 
discende da una loro pre-
messa teorica. II partito — 
essi dicono — pun anche per 
un certo periodo gestire il 
potere « in nome della clas-
se operaia», ma non puo 
farlo a lungo senza staccar-
si da quella stessa classe e 
governare al di sopra di es
sa: Tautogestione essendo 
invece ai loro occhi 1'auto-
governo della classe — an-
zi. dei lavoratori tutti — il 
partito deve solo saper tro-
vare il suo posto entro que
sto sistema. 

Resta a questo punto da 
csaminare quali sono le per-
plessita che, nel quadro di 
interesse e di simpatia che 
circonda resperienza. posso
no destarsi di fronte ai piu 
recenti sviluppi di essa. Co-
si come sono emerse anche 
dai dibattito al c Gramsci », 
esse riguardano soprattutto 
certi aspetti della riforma 
economica. Innanzitutto, la 
sua efficacia. Certi criteri 
che sono efficienti sui piano 
aziendale. non lo sono piu 
quando si ha una visione 
globale dell'economia. spe
cie di un'economia soeiali-
sta Questa non puo. ad 
esempio. rinunciare al pie 
no impiego. perche cio si-
gnificherebbe trascurare la 
valorizzazione di risorse 
umane importanti. cos] pure 
sono una perdita netta di ta
li risorse i fenomeni di emi-
grazione. Piu in generale si 
e ossen-ato che il tasso di 
incremento del reddito na
zionale non puo essere un 
criterio assoluto di validita 
di un sistema, ma non e nep-
pure possihile trascurare le 
ripercussioni di una sua 
prolunaata riduzione o sta-
snazione Al che i compagni 
jugoslavi ribattono. non 
ignorando la portata di que
ste obiezioni, ma ccrcando 
di darvi una risposta in pro-
spettiva: ci6 che di negativo 
oggi si manifesta e per loro 
fenomeno transitorio desti-

1 nato a preparare un nuovo 

sviluppo, su basi piu solide. 
Ci si puo chiedere tutta

via se l'autogestione stessa 
non si basi su una visione 
dell'economia racchiusa nel-
la fabbrica, nella singola 
azienda, proprio quando lo 
sviluppo tecnologico, anche 
nei sistemi capitalistici, con 
lo sviluppo del capitalismo 
monopolistico e del capitali
smo monopolistico di Stato, 
socializza invece il lavoro e 
la produ/ione su scala piu 
complessa di quella azien
dale. La risposta jugoslava 
vuole che proprio il tenta-
tivo, oggi in atto, di esten-
dere l'autogestione a tutti i 
livelli, sin sui piano federa-
le, sia un modo di sfuggire 
a questa visione aziendali-
stica chiusa, che avrebbe 
rischiato — essi riconoscono 
— di porre in crisi l'autoge
stione. 

Ma non 6 l'autogestione un 
sistema troppo avanzato per 
il livello di sviluppo rag-
giunto dalle forze produtti-
ve, che in Jugoslavia e an
cora oggi un livello medio? 
L'obiezione e possihile. Ma 
proprio in questo divario i 
comunisti jugoslavi vedono 
la loro funzione di avan-
guardia: e questo, in altre 
parole, il c volontarismo » 
che essi accettano, mentre 
respingono quello che ten
de a ignorare le leggi della 
cconomia. II problema del 
rapporto fra socialismo e de
mocrazia e comunque un 
problema che non sono cer
to gli jugoslavi ad avere in-
ventato. Esso esiste. Si pre-
senta anche in altri paesi so-
cialisti. Gli jugoslavi non 
ritengono di avere fornito 
la sola soluzione possihile. 
Essi osservano anzi con in
teresse cio che si fa in altri 
paesi: in Cecoslovacchia. ad 
esempio. Cio che e certo — 
essi dicono — e che 1'esi-
genza non puo essere igno-
rata. 

Nel dibattito sono inter-
venuti da parte italiana, 
Amendola, Sereni, Peggio, 
Lconardi e Ferri, da parte 
jugoslava, Albrecht Roman, 
Pecujlic e Ratkovic. 

Fra gli interventi del 
pubblico da segnalare quel
lo di un sacerdote, che ha 
chiesto se l'esperienza jugo
slava non presupponga an
che un sistema dove possa-
no competere piu partiti. La 
risposta e stata che lo svi
luppo della democrazia so-
cialista. proprio sulla base 
dell'autogestione, puo aver-
si in Jugoslavia con gli stru-
menti che gia esistono: as-
semblee elette, rappresen-
tanze dei produttori. liberi 
dibattiti parlamentari, orga-
nismi di autogestione a piu 
livelli. 

Giuseppe Boffa 

Dove I'occupazione israeliana mostra senza timore il volto arrogante del padrone 

La parabola dei W fratelli arabi 
e di tragica attualita a Gaza 

Due arabi furono arreslati e dopo vent'anni dissero loro: «Oggi polrete rivedere i voslri otto fratelli»,«Siamo liberi?»,«No, 
abbiamo arrestato anche l o r o » - La citta presidiata da migliaia di mililari armali - Conlinuano gli arresti e si favorisce l'ab« 
bandono della citta - Dislruggono a cannonale le case di due piani - Gli errori dell'eslremismo arabo e il fallimenlo del sionismo 

COLLISION NEL MARE DEL NORD 

Quando i colossi cedono 
A 

ROTTERDAM — Quando I colossi sono nei 
guai, ecco enlrare in azione i piccoli, efficien-
lissiml rimorchiatori, vere sentinelle del porto: 
la scena nella foto, fllmata dall'allo, e iipica. 
La nave tedesca c Hornland », 4234 tonnellate di 
stazza, ha speronato a morte il bastimenlo Iran-
cese « President Pierre», da 2.746 tonnellate 
all'imbocco del porto, nei press! del Nuovo Wa-

tervag. Dopo lo scontro, un nugolo di rimor
chiatori cerca di evilare il peggio: sedici si 
schierano vicino alia Hornland e tenlano di 
rimetlere in linea la nave tedesca fortemenle 
inclinata su un fianco. Per I'altra e'e poco da 
fare: dall'acqua emergono ormai solo le strut-
ture superiors. Un solo rimorchiatore I'assiste 
nell'agonia. 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA 
ISRAKLE. ottobre. 

Gaza I'occupazione ha 
perduto la masehera riserva 
ta e discretu che trae in in 
ganno i viaggiatori dt passag-
gio dctlla c Civgiordama * e mo
stra senza pudore il volto ar
rogante del padrone die ha 
dec'tso di metter radwi. Gli 
alberghi prtncipali sono re-
quisiti dalla truppa. A certi in 
croci stradali tre soldati. il 
volto adombrato da un largo 
cappello cn'oniale, segtmno pi 
qrumciite il via-vai della folia 
col mitra spianato. L'ingresso 
dcll'albergo « Nasser » e o^trui 
to da una grossa poltrona nel 
la quale e sprofondato un « gio 
vane leone •» col mitra sulle 
ginncchia. La citta e piena di 
soldati, di polizia militare e 
di agenti in borghese. ftlolte 
case portano ancora i segni 
delle recenti sparatorie. L'o 
spedale ha un vasto squarcio. 
rabberciato alia meglio. 

A Tel Aviv mi era stato 
dettn, con inconteiiibile orgo-
glio, che appena quindici 
giorni dopo la presa di Gaza 
il generale Daiian aveva avu 
to due folgoranti trovate, 
frutto della sua intelligenza e 
del sun spiritn liberate: ave 
va restiluito le armi ai poli 
ziotti egiziani e aveva aper-
to le frontiere tra Gaza e la 
Giordania per permettere il 
ricongiuiiq'tmento di centinaia 
di famiglie separate dalla 
guerra del '-18. 

Quanta ho appurato nella 
inia rhita a Gaza ridinwn 
siona notevolmente, se non 
I'intelligenza (ma in questo 
caso sarebbe pin esatto par-
lore di astuzia), almeno la 
liberalita dell'attuale mini-
sfro della difesa israeliano. 
Per cio che riguarda la poli 
zia egiziana i fatti sono an 
dati cost: prima dell'occupa-
zione overavano nella fascia 
di Gaza circa 1800 poliziotti 
dei vari servizi. compresi 
quelli municipali. Quindici 
giorni dopo I'occupazione WO 
di questi, dispotti a colla-
bnrare e in ogni caso sotto 
posti ai comandi militari 
israeliani. sono stati riarma-
ti: gli altri 1500 sono stati U • 
cenziati. Dagan, con questo 
gesto. voleva d'nnostrare che 
a Gaza « liberata > I'ordine 
non era mantenuto dai milita
ri israeliani ma dai poliziotti 
egiziani. In realta a Gaza ho 
visto. per ogni poliziotto eqi 
ziano, almeno died militari 
delle truppe di occupazione. 

Per cio che riguarda il ri-
congiungimento delle fami
glie il discorso e ancora piu 
grave. Un amico mi ha rac-

L'URSS PRIMA «POTENZA FERROVIARIA» DEL M0ND0 

SIFERMANO DA SOLI I TRENI 
QUANDO IL SEMAFORO E ROSSO 

Dal '56 ad oggi sono stati elettrificati 21 mila chilometri di Knee (venti volte il percorso Milano Napoli) — Su altri 
55 mila chilometri trazione diesel-elettrica e diesel-idraulica — Un programma di investimenti che si ripaga in 3 anni 

Dalla nostra redazione 
MILANO 28. 

II Museo della Scienza e del
la Tecruca ha ospitato giorni 
fa, un gruppo di specialisti nel 
campo dei trasporti, nuniti 
per ascoltare Ting. Vladimir 
Shliapin, dingente dell'Istituto 
di Ricerche dei trasporti fer-
nmari dellTJRSS, e per discu-
tere e chiarire in una breve 
tavola rotonda, gli aspetti sa-
henti della sua esposizione. 

L'ing. Shliapin, in una con
ferenza lineare e ncca di dati 
e di cifre, ha tracciato un qua
dro quantitative e qualitativo 
dello sviluppo in atto nel si
stema ferroviano sovietico, ed 
ha messo in luce alcuni de
menti tecnici. alcune soluziom 
ed alcune tendenze. di parti-
colare interesse. 

Lo sviluppo del sistema fer-
rovnario sovietico e entrato in 
una fase nuova, di gran lunga 
piii intensa e tecnicamente piu 
interessante nel 1936 quando 
venne varato un colossale pia
no di sviluppo, su uno scorcio 
di 15 anni, oggi in piena fase 
di svolgimento. 

Un primo cardtne di tale pia
no e l'elettnnc&zione: dai '56 
ad oggi, sono stati elettnncati 
21.000 chilometri di linee d o 
equivalente, per farsi un'idea 
di questa cifra, di venti volte 
il percorso Milano-Napoli), 
con un riUno di oltre 2.000 
chilometri all'anno (due volte 
la Milano-Napoli). Tale opera 
equivale ai lavori di elet-
triflcazione ferroviaria effet-
tuatl, nello stesso periodo. in 
tutto il Testo del mondo. 

I L'URSS oggi te la ret* elet- * Mnte, in quanto spesso • coo 

trificata piu estesa e potente 
del mondo, che trasporta in 
un anno un volume di merci 
e di passeggeri superiore a 
tutte le linee elettnficate del 
resto del mondo, prese insie-
me. Sempre dai 1956 ad oggi, 
lungo 55.000 chilometri di li
nee, la tradizionale trazione a 
vapore e stata sostituita dalla 
trazione Diesel-elettnca e Die
sel-idraulica. 

La produzione di locomotori 
soviet ici e oggi pan alia som-
ma della produzione degh Sta
ti Umti d'Amenca, della Gran 
Bretagna e del Giappone. I 
tipi fondamentali d; locomoto
ri hanno potenze di 5.700 e 
4.000 cavalli, con velocita mas-
sima di 100 chilometri all'ora, 
per trazione merci, e potenze 
di 5.580 e di 3 000 cavalli con 
velocita massima di 160 chilo
metri all'ora servizio viaggia
tori. 

Un programma cosl impo-
nente, e stato varato sulla base 
di precise scelte tecniche ed 

economiche. Per quanto con-
cerne il sistema di alimenta-
zione, sono state scelte due 
soluziom: il 30 000 volt in cor-
rente continua (come nelle n o 
stre Ferrovie dello Stato) ed 
il 25 000 volt in corrente al-
ternata monofase a 50 penodi 
(frequenza mdustnale). con 
locomoton muniti di motori a 
corrente continua e sistema 
raddrizzatore a bordo, ad de
menti al silicio. II primo dei 
due sistemi viene esteso piu 
del secondo in quanto in un 
maggior numero di linee risul
ta il piu economico ed il piu 
efficiente. Ci6 e assai interes-

una certa faciloneria (anche 
nel nostro Paese) non si esita 
a dichiarare che il sistema a 
corrente alternata monofase e 
il piu efficiente, ed il 30.P00 
volt in continua e oramai su 
perato. 

Queste scelte fondamentali, 
sono accompagnate, e rese tec-
mcamente ancor piii efficaci, 
da tutta una serie di altre so-
luzioni tecniche, estese prati-
camente a tutta la rete. I nuo-
vi carri merci, che rientrano 
nel piano in corso con una ri-
le\~anza tecnico-economica pan 
a quella delle motrici, hanno 
tutti una grandissima capacita 
di trasporto: 63 oppure 93 
tonnellate; sono in corso espe-
nenze su tipi ancora piii gran-
di, da 125 tonnellate con 6 od 
8 assi. 

I nuovl binari sono tutti 
assai piu pesanti dei vecchi 
(tra i 50 ed i 75 chilogrammi 
per metro), umti da traversi-
ne in cemento armato precom 
presso, e sono costituiti in par
te notevole (novita tecnica as-
soluta) da acciaio legato con 
l'uno per cento di cromo, e 
temperati in olio. Questa so
luzione, finora mai spenmen-
tata in altri paesi, consente 
di ndurre l'usura del bmano 
praticamente alia meta 

Lungo le linee elettnficate di 
recente (ed anche lungo quel 
le elettnficate gia da tempo) 
funziona un sistema comples-
so di segnalt e di blocchi au-
tomatici. Per prima cosa, un 
sistema automatico arresta 11 
treno, anche se il macchinista 
non interviene, qualora il con-
voglio oltrepassi un segnale 
che si trovm sui rosso, oppure 

qualora il convoglio superi a 
forte velocita un segnale che 
impone un rallentamento; con 
temporaneamente il segnale 
semafonco esterno viene au 
tomaticamente « ripetuto » nel
la cabina di guida, da una 
specie di piccolo semaforo po
sto sui cruscotto. 

I segnalt e gli scambi ven
gono comandati da grandi im 
pianti centralizzati, uno dei 
quah pu6 controllare fino a 
200 chilometri di linea, oltre 
che il parco di una stazione. 
II sistema e integrato da di-
spositivi automatici che non 
consentono ^avv^o di un con 
vogho su un tratto di linea 
gia occupato da un altro con 
voglio, sia lungo la linea che 
in una stazione o in un parco 
smistamento: entra in gioco. 
automat icamente, non solo il 
sistema di segnali luminosi e 
di bandiere. ma il sistema di 
arresto automatico dei convo-
gli cui abbiamo accennato piu 
sopra. Tale sistema e ormai 
esteso ad oltre I"80 Tc della 
rete. 

L'introduzione del comples-
so di tali innovazioni tecniche 
ha conseguenze tecnico-econo-
miche di grande portata- la 
capacita di trasporto di una 
linea cresce, nelle linee a bi 
nano singolo. dai 25 al 40'"e 
e raddoppia o addinttura tri 
plica in una linea a doppio 
bmario. 

Sono alio studio soluziom 
tecnicamente avanzate: appa-
recchiature per la guida au-
tomatica dei convogli, in base 
ad un programma precalco-
lato, con regolazione automa-
tica dell'accelerazlone, della 

velocita e della decelerazione, 
per ottenere la massima ve
locita commerciale con il mi-
nimo consumo di energia; so
no in fase sperimentale siste 
mi di telecomando via radio 
delle iocomotive di manovra; 
sono mfine alio studio motrici 
e treni super-veloci (oltre 200 
chilometn all'ora) 

II nsultato economico di un 
piano di realizzazione cosi 
imponente, e — in pnmo luo
go — un crollo dei costi dei 
trasporti tale da equivalere, 
in due o tre anni, al totale 
del costo dei nuovi impianti 
e del nuovo matenale rota 
bile. Si tratta qumdi d! in 
vestimenti altamente produt-
tivi. in quanto l capital! im 
pegnati vengono • restituiti » 
in un tempo brevissimo. 

In secondo luogo, l'aumen-
to della capacita e della ve
locita di trasporto delle linee 
nsulta essenz;ale per lo svi
luppo agncolo ed mdustnale 
delle zone gia servite, o delle 
zone di recente valonzzazio-
ne. L'URSS, in conclusions 
e divenuta in pochi anni, e 
senza che alia cosa si nser 
vasse una particolare attenzic* 
ne la maggiore « potenza fer 
rovnana» del mondo, oltre 
che la maggiore « potenza elet 
tro - ferroviaria » per quanto 
conceme potenziale costrutti 
vo di veicoli, estensione, svi 
luppi in corso, efficienza tec
nica e modemita della rete, 
che entro il 70 circa, potra 
dirsi integralmente rinnovata 
rispetto all'anno di partenza 
del piano, il 1956. 

Paolo Sassi 

contalo una sinistra parabo 
la: died fratelli arabi vive-
vano sulla stessa terra con le 
rispettive famiglie. Coltiva-
vano il grano e I'ulivo e hit rat-
tenevann buom rapporti con 
i vicim. Un giomo due dei 
fratelli vengono arrestati. 
gettati in prigtone senza pro 
ci'sso con la prospettiva di 
coiviumarri il resto dei lorn 
giorni. Passano cosi venti 
anni Un mattino una guar-
dia del carcere It sveglia e 
grida loro: 
<? Allegri. ragazzi. oggi rive-

drete i vostri otto fratelli >. 
« Dunque — dnmandano i 

due — saremo rimer.si m li 
berttY' » 

v A'o — rivponde il seenn 
dinn — abbiamo arrestato i 
vnstri fratelli e oggi li pnr 
teranno qui >. 

La parabola e dura ma sin 
tetizza abbastauza bene la 
storia di quelle centinaia d» 
famiglie arabe .palestinesi 
spezzate dalla guerra del 'IS 
e rimaste separate per qua^i 
vent'anui. un troncone in 
hraele, un altro in Kgittn. 
un altro ancora in Giordania 
n in Siria. Oggi si ritrnvann, 
via tutte nella stessa c pri 
gione», tutte sotto lo stesso 
regime di occuiHizinne israe 
liano. 

Daiian, dunque. apre le 
frontiere tra Gaza e la « Cis 
giordania » occupata (e quin 
di tra Gaza e tutta la Gior
dania, vista la facilita con la 
quale si pud « fug()ire» al 
di la del Giordano) per favo 
rire il rienngiungimento del 
le famiglie. Umanitarismo? 
Liberalismo? Direi piuttostn 
che la formula aurea che 
regge queste nuove migrazio 
ni trae la sua ispirazinne dai 
la vecchia sentenza « a ne-
mico che fugge ponti d'oro ». 
anche quando si tratta dello 
sconnesso ponte di Allenby. 

Inizialmente la gente se ne 
va da Gaza per rivedere i 
parenti dopo vent'anni di se-
parazinne e con Vinteinione 
di ritornare. Ma c'fl un al
tro fattore pin sottde sui 
quale Dayan ha puntatn per 
allegqerire in modo definiti-
vo la popolazinne di Gaza. 
IM fascia di Gaza si trova 
nel sud della Palestina e tut 
to il sud palestinese e estre 
mamente jyovero e sottosvi-
luppatn rispetto al nnrd. Tra 
I'aqricoltura fiorente della 
Galileo e quella stentata dt 
Bersheva e'e la stessa diffe 
renza che corre tra I'aqricol 
tura della Valle Padana e 
quella del piu arret rata vil-
laggin siciliano. Alia poverta 
naturale e endemica di Gaza 
bisogna poi aggiungere I'ar-
rivo, nel 1918. di trecentnmila 
profughi: il livello di vita. 
gia basso, precipita 

Anche I'amm'mistrazione e 
giziana. e va detto senza esi 
tazione. ha avuto la sua par 
te di responsabilita in que
sto stain di cose. Da un lain 
e'e stato I'errore politico di 
credere o di lasciar credere 
nella «liberazione della Pa-
lestina » che avrebbe autnma-
ticamente riportatn a casa lo
ro i profughi: dall'altro lato 
e'e stata la scelta, necessaria 
questa. di concentrare gli 
sforzi economici nello svilup 
po della vallata del Silo. Per 
tutte queste ragioni Gaza e 
rimasta un nodo di sottosvi-
luppo nel Medio oriente. 

JM valle del Giordano, sen 
za essere fiorente come la 
Galilea. ha un tennre di vita 
mnltn piu elevato di quello di 
Gaza. Cosi la migrazione 
* temporanea > per il ricon 
giunqimento delle famiglie dt-
tenia spessn permanente. Tra 
i fugqiaschi dei cinque gior
ni di guerra e i visitatnri del 
dopoguerra la fascia di Ga 
za ha gia perduto piii di ses 
santamila abitanti. E lesodo 
continua. favorendo i piani 
deqli annessionisti. Queste 
sessantamila persone oggi non 
posseqannn piii nulla perche. 
secondo un'altra formula au 
rea dell'occupante. « qh as 
sentt hanno torto i. Terre. ca 
se. heni degli assenti sono 
stati ennfiscati Anche chi ha 
avuto la ventura di trnvarst 
all'estero. per racioni prnfes 
sionali. nei ainrni del blitr. 
si e visto negare al ritorno 
perftno Veststenzo anaqrafi 
ca: < Voi non possedele piu 
nulla a Gaza, quindi per noi 
non esistete Divete andar-
vene >. L'nccupante e stato 
irremovibile. 

Se. in un certo senso. la 
miseria ha favorito il colla-
bnrazmmsmn qui piu che al 
trove, in senso opposto ha 
anche acuito il risentimentn 
la dtsperazione e Vodio ver 
so Voccupante. Gli attt ter-
roristici. gli attentati. si sono 
moltiplicati e cosi le rappre-
saglie. In alcuni casi le for
ze di occupazione. dopo una 
sparatoria, hanno letteral-
mente piallato tutte le case 
a due piani a colpi di can-

none perclie era sc.praitutto 
dall'alto die si tirava sulle 
camionctte militari. La storia 
delle repressioni di questo ti 
po I/I alcuni villaggi della fa
scia di Gaza e aurora tutta 
da scrirere 

Un'altra forma di brutale 
intervento dell'occupante ni 
i' mamfestata ucll'inseqna-
mento scnlasticn: dei 300 te-
sfi in tiso nelle scuole. ap 
pena S sono sta'i riamnicsul 
dagli israeliani Soltanto i! W 
per cento degli implegnti ha 
titmvato un lavoro L'arti-
gianatn c mnrcnte 

Tutti questi fatti mi snno 
stati ilhistrati nel corso di 
un incontra avuto con alcune 
persnnalitii del Fronte pa-
triottico uniform, organizzato 
clandestinamenle in condizio-
»i di estrcma difficolta E' 
venutn da quelle pcsonalitA 
il giudizin critico stu;h erro
ri dell'amministrazioiH' egizin 
na e la condamia dei meto 
di repressivi adottatt dall'au-
tnrita militare israeliana 

I dirtgenti comunisti di Ga
za. che hn potato inenntrare 
in un secondo temp') e non 
senza (/rosse precauzmni. mi 
hanno dettn- «• Soi non siamo 
d'acenrdo con le po^moni e 
stremiste di certi settori del 
mnvimeuto arabn di hherazin 
ne che vnrrebbero cancelln 
re Israele dai Medio Onen 
te Dichiarazinni come quelle 
di Schukeiri hanno recato un 
danno incaicnlabilc agli inte-
ressi del popnln arabn fa in 
rendo i circoli reazimiari di 
Israele e In sctnvinismn israe 
liano. Alio stessn mndn pen 
siamo che gli attentati favo 
riscann la repressinne e ci ri 
pnrtinn al piu fnscn passatn. 
Per cio che concerne gli 
israeliani. essi devnnn annuel 
tere dt aver scatenam anche 
questa guerra rinuncianda al 
tentativn di rovesciame la re 
sponsabilita sugli arabi per 
far dimenticare i gravissimi 
tnrti di Tel Aviv verso gli 
arabi di Palestina c degli ai 
tri paesi. Gli israeliani dei n 
no evacuare i territori nccu 
pati e riconoscere agli arabi 
di Palestina il diritto ell'auto 
determinaziane. cine il dirH 
tn ad una scelta tra il ritnr-
nn sidle lorn terre n il risar-
cimenln per le spnliazioni su 
bite La pace tra arabi ed 
ebrei palestinesi jjotrehbe es 
sere il primn passo verso una 
pace piii vasta tra Israele e 
gli Stati arabi rhe snttrar-
rrbbe all'imperialismo qual 
siasi base di manovra nel 
Medio Oriente » 

Uscendn da Gaza incmcin 
una caminnetta militare Ian 
data a tutta velncita verso 
il centra: porta, chissa dove. 
cinque arabi. le mani legate 
diptrn la sdiiena. gli ncchi 
bendati. La « liberazione * di 
Gaza continua 

\ei cinque ginrni del b'it? 
le trupre di Dai/an e di Ra
bin hannn nccupnln una su 
perficie tre volte piii vasta 
dello Stato di Israele L'ho 
visitata in parte. In es<-a abi 
tannw o abitavano. circa un 
milinne e mezzo di arabi 
Israele non pud pensnre ad 
una annesvione permanente 
di questi territori perche. a 
parte le ripercussioni internn 
zionali che una tale decisin 
ne solleverebbe. la nuova pn 
polazinne araba — alia quale 
bisogna agniunqere i 3"0 mi 
la arabi di Israele — flm 
rebbe per diventare maggio 
ranza assoluta entro un de 
cennin o poco pn'i e ner so 
verchiare due m:lmni e 
mezzn di ebrei il cui ritmn 
dt cre'cita e infinitnmente p-w 
bassn di quello arabo 1 diri 
genii di Israele tn sonno K 
sannn anche che non potreh 
hern mai contrnb'lanciare la 
Uitura maqqinrnnza arabn enn 
una nuova immiqraziane e-
brnica di massa perche — 
come ammeltnno i piii lllumi 
nati sncinloghi — il siam*ino. 
da questo punto di vista. 9 
fallito 

Di qui due soluziom: Van 
r.essione della Cisginrdnnin e 
la sua tratfarmnzione in uno 
stato arabo federaln e 11«-
sallo. come pensano i * fal 
chi > e non poche * cnlom-
be y del centro socialdemo 
cratico; oppure la re*1ituz*> 
ne dei territori occupati con 
alcune « inevilabili e qravi » 
rettifiche di frontiera. 

Sessuna forza politico israe
liana, all'infuori del Partito 
comunista di Vilner e di al 
cunt raggruppamenti di intel-
lettuali progressisti enntem-
pla il ritirn puro e semnhre 
dai terroristi occupati Bito-
ana aver chtare queste posi 
zioni (di cui mi occupern nei 
prossimi arlicoli dedicati alia 
rita politico ed economica rfi 
Israele) per capire a quali 
rischi permanent! di conflit-
to ha portato la guerra <M 
5 giorni di Moshe Dayan. 

Augusto Pancaldi 


