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UN ARTICOLO 01 GIORGIO AMENDOLA 

La questione meridionale 
e la crisi di governo 

I,' on. Moro, con un' im-
p r o w n a o rapida sort i la 
(chi diceva che ogli fosse 
lento nelle sue mossc'M, ha 
silurato la candidatura del 
I'on. Colombo a prosidente 
del consigiio, in un gover-
no fondnlo su una nnnova-
ta e, naturalmente, nnvigo 
rita alleanza di cenlio .sini
stra La lotta tra questi due 
« eminent! slati.sli meridio-
nali », come li chiama IAI 
Cfaz^cltti del Me-:n<iiorno. 
ambcdiie « (igli prefonti del 
Me/zogiorno • , secondo i! 
go-go politico americano, 
con valanghc di voti prefe-
ren/iali form 11 loro dagli 
elettori dclle Public e della 
Lucania, lu qualche rifcn-
mento alio stalo in cui si 
trova oggi il Me/zogiorno? 
Non sembra, a mono che ci 
sia sfuggilo il senso dclla 
polemiea eiFrata usata da 
Moro per riaffermare la su-
prernazia della « politica • 
(ma qua!" politica?), con-
tro • I'cfficienza » prelesa 
(ma eon quali titoli'') tla 
Colombo (e dr. Mancini). 
In realta non sembra che 
il pmblema del Me/zogior 
no sia presonle, in lulta la 
sun drammatica urgen/.a, in 
una lotta alia quale parte-
Cipano pure largamenle, da 
posiziom di responsahihta. 
altri csponcnti della cosid-
detla «clns.se politica me
ridionale », ossia, per fare 
le dovute di'tinzioni, i din-
gonti meridional! della DC 
(Moro, Colombo, Cava, Scel-
ba, Sullo, De Mita) c del 
PSU (Manciiti, De Martinn). 

In realta, in una crisi che 
ei trascina oimai da due set-
timane, malgrado qualche li-
mido sToryn fallo, in scno 
ri due partiti, dalle corren-
li opposte alle attuali nsi-
cale maggimanzc di destra, 
per riportare il dibaltito coi 
piedi per terra, e rieerearn 
nei problcmi del pacse e 
nelle soluzioni programma-
tiche gli elementi di qua-
'lificazione della futura mag-
gioranza, di quest! problcmi, 
si e appena inizialo a parlare 
nelle riunioni plenarie dei 
rappresentanti del centro-si-
nistra. Nella sorda lotta, con-
dotta senza esclusione di 
colpi tra gruppi di potere 
che cercano, con accordi 
precari, di giungere attra-
verso il controllo del par-
tito, a! controllo del gover
no e dello sfato, ben poco e 
slato dedicato all'esame del-
10 stato del pacse, per indica-
re quali snluzione si intende 
dare ai problem! sempre pifi 
ag^rovigliali e resi urgenti 
dai bisogni del popolo. E di 
fronte alio spettaeolo ver-
gognoso dellc contcsc sen
za prineipi e degli intrighi 
di frazionc, ed alia giran-
dola dolle chiuse riunioni 
o delle vuote dichiarazioni, 
11 paese si leva, umto c 
coinbattivo, in un grande 
moto che pone, con forza 
crescente, i problcmi dimen-
ticati al tavolo delle Imi
tative ministeriali. 

Assonlc dal tenlro delle 
discussioni centrali, il Mez-
zogiorno e questa volln pre-
senle, con una grande ca-
rica combattiva, nel grande 
moto di popolo che scuole 
la sociela. Mcntre scriviamo 
giungono dalla Sicilia le pri
me notizie sulla tragica spa-
ratoria di Avola. Questo e 
il tipo di risposta che si 
vuol dare ancora alle lotte 
dei lavoratori meridional!? 
Queste lottc non sono epi-
sodi isolati. K' un'ondata di 
fondo, che parte dalle fab-
briche ma che si allarga 
nelle citta e nelle campa-
gne: in pochc setlimanc de-
cine di sciopcri generali in 
tuttft le province mcridio-
nali, uno sciopero genera-
le in lulta la Sardegna, scio-
peri ciltadini. come quelli 
di Napoli di ampiezza e vi-
gore senza precedenti. La 
lotta degli opera) contro la 
discriminazione salariale si 
incontra con quclla degli 
studenti e con quclla dei 
contadini Intierc zone sono 
In movimenlo per le ri for
me contro la rendila ton-
diaria, o per imporre pro-
grammi zonali di frasforma-
zloni fondiarie che rendano 
possibile una occupazione 
Immetliata e stabile. La lot
ta per le i-iforinc economi
cs c si inlreccia con la lotta 
per le ri forme poliliche. per 
lo autonomic comunnli c per 
la regione, come slrumento 
d! autogovorno e di parte-
elpazione demon-alica. 

Non c una nuova fiamma 
ta del vecchio malcontent" 
meridionale. K' una lottn 
vasta o articolaLa, oho con-
tfntia e si allarga th selli-
mana in setlimana, in una 
consapevole prospettiva di 
non breve durata Ed c co-
sfantc, in tutti i vecchi mi-
litanli, il nferunento al pe-
riodo 1040 50. qtiandn un 
grande moto popolaro pose 
con forzji c col saii'^ue vei--
sato a Melissa. Mrmtesca 
glioso. Torrettiag^iore -ilia 
;itlen/.ioiH' de! pacse i! pro 
Idema delta nnaseita del 
Mo^/ogiorno. Con In diffe-
renza che il molo aveva al 
lora il suo epieentro nelle 
campagne c partiva dal fon
do del Me/zogiorno, dal ver 
Ohio latii'oudo, per investi-
tn tutta la sociela mendio-
naic, montre oggi il moto 

ha il suo epic -ntro nelle 
fabbnche, e di i si muovr 
per investire ciitn c cam
pagne, e guingt re all'allro 
polo della questione meri
dionale, al cuore del Mez70-
giorno interno, oggi dissan-
gualo dal!' cmigr.i/.ione. K' 
un Me7/oyiorno nuovo, de-
ciso a spazzare via le vec-
chie ingiustizie, in una lot 
ta nella quale i giovnni, ope-
rai e studenti, uomini e 
donne. rappresentano gia i 
reparti avan/ati. che voglio 
no gnardare lontnno. L'arti 
cola/.ione delle lotte. la va
riola degli obietlivi, la mol 
teplicita delle forme di azio-
ne, la succes'.ione nel tern 
po delle agitazioni. quesla 
ricerca accurate di distin 
zione e di autonomia dei di 
versi movimenti (sindacalo 
contadino, studentesco, fern 
minile) come condizione del 
la propria unila, non pos 
sono nascondere I'elemento 
comune, meridionalista, che 
spinge tulte le forze mobili 
tale verso un eoniune obiet 
ti\o, che 6 qnclln di un <\i' 
CKO Jialzo in avanti verM» 
la soluzione della que-Jio 
ne meridionale. 

Alia base de! moto della 
popol.i/ione meridionale v'e 
il giudizio, ormai condivi.sn 
dalla maggioranza dei lavo
ratori meridional!, del fal-
limento della politica meri
dionale del centrosinistra. 
Gia il voto del 19 maggio 
aveva dinioslrato come il 
lentntivo della DC e del 
PSU di trovare nel Mezzo 
giorno, con la pratica del 
sottogoverno e del trasfor-
mismo. un appogyio ad una 
politica di stabih/zazione po
litica. volta ancora una vol 
ta a fare dell'iirretratez/n 
meridionale la condizione 
per la eonlinuazinne di una 
politica an ti meridionale, a 
tutlo favore del grande ca-
pitalc monopolistico, si era 
urtalo contro una condan-
na sempre piu ampia ed 
aspra della politica condot-
fa nel Mezzogiorno dalla DC 
e dai eontro-sinislra. In quc-
sti ultimi sei mesi, la man-
cata rcalizzazione delle pro 
messe elettorali, fatte anco
ra una volta dalla DC e dal 
PSU, hanno aperto gli oc-
chi anche a coloro che re-
stano, per convinzione o per 
forzn, legati ai partiti go-
vernstivi. Cos! al di la del
le vecchio divisioni eletto
rali, e avvenuto sul terreno 
dellc lotte I'ineontro tra co
loro che avevann votato il 
19 maggio per il PCI c per 
le opposizioni di sinistra, e 
coloro che avev;ino ancora 
dato il loro voto ai partiti 
del contro - sinistra. Ed e 
questa nuova unila meridio-
nalistica, il fatto nuovo che 
caralterizza il mofo meridio
nale e che contrasla con le 
prelese di chi si ostina an
cora a prelendcro assurde 
discrimmazioni o a fissarc 
vane delimitazioni 

Tntanlo, mentre da sei mo-
si, neU'ostinato Icntativo di 
rirmtarc il volo del 19 mag
gio, si prolunga !a crisi po 
litica e parlamenlare, lo sta
to del Mezzogiorno si 6 vc-
nuto ancora aggravando. Ed 
oggi il problem;! do]Poccu-
pazione ri propone dramma-
liramento tutti i lornuni 
della questione meridiona
le, Per confessionc dello 
stesso Colombo, appare or
mai ovidente quello che noi 
comunisli abbiamo ferma-
mentc soslenuto nella cam-
pagna elottorale, e che in-
vano Colombo cerco allora 
di sinenlire. La politica Co-
lombo-Carli di compressio-
ne dei snlari e dei eonsumi 
ha pcnncs.so non raunienlo 
dei capital! dispnmhili per 
g!i inveslimcnti, ma una 
es'porlazionc di eapilali per 
una cifra ufficialc di 3 500 
miliardi di lire, e la for-
iTiazione di maggian riser-
ve valularic congelale. Ma 
queste immense disponibili-
ta, accumulate con lo sfrul-
tamcnlo degli operai e i sa-
crifici delle popolazioni, e 
incremontatc dalle rnnessc 
degli emigrati, non si sono 
trasformate in inveslimenli. 
E men I re i nuovi impianti 
industrial non sorgono, le 
fabln'ichc sorte con le sov-

venzioni sin tali chiudono, 
liccnziano, nducono !e loro 
atLtvita. I lavoralori f.ict-i.i-
ti da lie camp.igne, i di.soc-
cupati nnsensti dalle .staii-
stiche nella voce * popol.i-
ziono inatliva •, i giovani in 
cerca di prima occupaziono, 
gh studenti diplomat) e sen
za prospettiva, le donne rhe 
hanno bisogno di la\'ora:'e 
per riuscire a fare quadra-
re i inagri bitanci familian, 
tulte quesle forze si mini-
vono, contort a to d.ill'appog 
gio dei ceti modi urbam 
sempre piu a,llarmati, e sot-
tratti al vecchio torpore po 
litico perche vedono seccar-
si progressiva men I e lo fon-
ti delle loro modeste atti-
vita economiche 

In questa situazione la 
lotta degli opera! mendio-
nali contro il mantenimento 
dello zone salariali da al 
molo meridionale un suo 
centro ordinatoro, atlorno 
al quale si raccolgono i va-
ri obietlivi posh da tulto 
il movimonto. Porche essa 
esprimo una nvolta genera-
le di caraltere politico con
tro il 5-i.stoma di discrimiii'i-
zione che opera ne! Me/zo
giorno, e no soffoca le pos
sibility E perche indica in 
un allarga men to del mer 
cato inlerno c doi eonsumi 
elcmentari deile popolazio
ni meiidionali, la condizio
ne per una industrializ/a-
z.ione corrispondente alle 
csigcnze di sviluppo dclla 
sociela meridionale e capa-
ce di assicurare una ere-
scente oecupaziono. Ma qu 
sia linea di sviluppo esige 
l' abbandono della veechia 
polilica fondala sugl: inccn-
li\'i e sin b.issi satari, po 
litica che hn bruciato piu di 
due mi la miliardi per giun-
gcro in 15 anni ad un in-
cremento di pochc decine 
di migliaia di operai occu 
pati. 

Ora di fronte a questa si
tuazione, di fronte a questo 
moto di popolo, che cosa 
pensano di fare i protngo-
nisti della crisi ministeria-
le'' E' una richiesta lecita, 
che non pun csserc elusa da 
equivoche e ambivalent! af-
iV-rmazioni. Un anno fa, al
ia vigilia del congrcsso di 
Milano della DC, fece chins-
so una improvvisa « auto-
crilica » di Colombo per i 
deliidenLi nsultati della po
litica condotta nel Mc7/o-
fiiorno dai governi dirctti 
dalla DC. Parve una mn^s,-! 
trasformista, per giungcre 
a I congrcsso in posizione 
nuova, e seavnlcare a sini
stra, diciamo co->i. Moro. 
Oggi Moro gli ronde la pa 
riglia. Ma che cosn signifi-
cano queste manovre, di 
fronte alle pesanli respon-
sabilita che gravano su tut
ti e due, per avere 1'uno 
come presidenle (iel Consi-
glio, I'nltro come ministro 
del Tesoro, condotto concor-
demente una politica che 
ha rastrellato le risorse del 
Sud a tulto vanfaggio del 
grande capitalismo monopo
listico, per assicurare, con 
la comprossionc dei salari. 
dei eonsumi e degli investi-
monti, il superamenlo dclla 
recessione del 1963? Oggi 
sappiamo che la cri^i ceo-
nomica era stata gonfiatn 
artificiosamente per strap-
pare ne! 'fi4 ai socialist!. 
con il ricatto del colpo di 
Stato, la rinuncia alia rea-
li/iazione del programma di 
centro sinistra. 

N e l l ' esprimere le sue 
preoccupazioni per la silun-
zione cconomica c politica 
del Mezzogiorno, Colombo 
avanzo un anno fa la pro-
spetliva di una • contrntta-
zione programma la « con i 
grandi gruppi monopolisli-
ci. per atluare una politica 
di investimenti nel Me/.zo-
giorno. nella collabora/.ifjne 
tra grossi imprendilon pri-
vati e indiHlrie di Slato. 
Ma a dislanza di un anno 
chi si ricorda della «con-
Irattazione programmata » 
di Colombo e dol program
ma Pieraccini? Dove sono 
andati a finire i programmi 
di sviluppo regionale'' Mai-
grado « rinferes.samenfo . di 
Moro e di Colombo il gran 
de capitalc monopolislico 

gu.irda sempre di piu al 
1'Europ.i od aH'AmiM'KM (vo-
di affaro Kial-Cilroen ) N'cl-
la cami7a degli inve^timen-
li pnvati (favorita, di I'atlo, 
da Carli e da Colombo) il 
probloma di una politica 
coerente dell'impresa pub-
blica nel Mcz/ogiorno assu
me crescento o delorminan-
le importan/a. Eccn i pro
blcmi roali che debbono es-
sere affronlah: impresa pub 
blica nel Sud, plain di tra-
sfornwioni fondiarie. nc-
qua e iriign/ionc, slrutture 
civili essen/.iali, univorsila o 
scuole. regione e autonomia 
comunale cioe sviluppo eco-
nomico e politico, oecupa
ziono, superamento di ogni 
discriminazione salariale. 

Se i partecipanti alle 
trattative di verlice del 
centrosinistra sono troppo 
occu pati nolle loro faccen-
dc. la classe oporaia, 
contadini, gli studenti del 
Me770giorno, ci ponseran-
no loro, eon la Inlta uni-
faria, a ricordare I'csisten-
za di una questione meri
dionale I,o donne che 
Sud, in queste sett i mane, 
si muovono per sacrosanti 
obietlivi di lavoro, di assi-
slen/.a. di civilta esprimono 
una esigenza generale di ri-
scossa mendionalislica. Un 
governo che volessc ignora-
re il problema del Mezzo
giorno, come lo ignorano i 
personaggi in questi giorni 
affaccondati, o che pensasse 
di affrontarli con ef|uivoehe 
dichiarazioni, non polra reg-
gere alia prova dei fatti. 

Giorgio Amendola 

A CHICAGO VIOLENTI FURONO I POLIZIOTTI 3 = , ^ ^ ^ ^ ^ " ^ la convonzlone 
sono slab so!J.into 

« dlsordinl pol l i icschl ». Lo nfferma un lungo rapporlo della Commlssione nazlonnle sulle cause c la prevenilone dclla v io lcn ia, IsMluita da Johnson dopo 1'nssosslnlo 
dl Robert Kennedy e presledula d-i Mil ton Elsenhower ( fratel lo dell 'ex pfes idenle) . II rnpporto, dl 140 mila parole, sl avvale dclla lestimonlaiVza di oltro I reml ln 
persone ed e eslremamonle duro noi confront! della polizla di Chicago d ie e nccusaln dl aver fatto Indlscriminato uso dclln vlolenza per dlsperdere 1 manlfestant l . 
II sindaco d i Chicago, Daley, che scatend i pol i i lo t t ! ha rcaglto alia pubh lka i ione del rapporlo con una spcrl lcnta dlfosn dell 'operato della pol izla, del quale sl 6 
detto flero. Nella foLo: una delle scene di violenza che e valsa la condnnna dcl la pol i i in da parte del rapporto 

Viaggio nelle terre sconvolte dalla guerra arabo-israeliana 

II Canale di f uoco 
Suez sembra una citta morta — / « fatti compiuti» di Dayan — Perche il drastico rifiuto della tratta-
tiva diretta? — La presenza delle navi sovietiche — Amarezza verso VON U — Due eserciti di fronte 

Dal nostro inviato 
SUI-;/,, (luombrt'. 

Suez aveva lino a 18 mest 
fa ollre 250.000 abitanti. Ne 
ha oni 50 niiht. Era una ciU 
la di enorme vilalita che Irae-
va linfa inesausta dali'atlivi-
ta del Canale, approdo di ma-
nnai, emporio di commercian-
ti, sede di agenti niiinttim di 
ognl piiese, clensa di alherghl 
e di osterie e di local! not-
turni. Ora e una citta morta. 
Si attraverj,ano quarlieri inte-
ri senza vedere una persona, 
un'automobile, un carro. Un 
silenzio d'tneubo esce dnlle fi-
nestre slabbratc, dalle porte 
squarciate, dai corLiletti sven-
trati dalle bombe. Solo alcune 
slrade sono ancora, per modo 
dl dire, vive, con qualche bot-
teR:i aperla, alnuni passanLi. 
Tutta ia popolazione di Suez e 
stata trasfenta all'intfirno del-
l'Egitto: sono rimasti sollan-
to i lavoratori delle Industrie 
loeall e dei servizi uidispensa-
bilt. 

Quesln e la prima linea, da 
1J) mesi. qui la prima nola del 
fischio del treno per il Cairo 
rende tutti gli oreechi istinti-
vamente attenh perche po-
trebbe Lraltarsi della .snena 
d'allarme. La linea del fuoco 
e visibile sullo sfondo, ad oc-
chio nudo: ma a nessuno e 
consonlilo arrivarc sulla spon-
da del Canale, che comincia 
al di tii del porto. 

II Canale: una linea di con
fine, di tregua o di atlacco? 
Di la, all'oriz/onte, si perdo 
la giallastra distesa del Sinai. 

Non vl c arabo che non rl* 
fiuli catefioricimente 1'ipotesi 
di un confine diverso da quel
lo del 4 giugno t!)fi7, e ancor 
mono 1'ipolesi die la frontie-
la con Isrnele possa correre 
.sul Canale o a breve distan-

La TV e I'eccidio in Sicilia 

Al servizio dei padroni 
Ancora una rolla. ten. radio 

e TV ha tlimoslralo a\>erta~ 
mente, dinaiizi a nufioiii <lt ra-
dinuscoltaton e <li te\e\\K'tla-
Ion. di es-ierc uno strtnncnio 
fit scrnzio della cia.we domi-
iianie Duo bract unitt .M/'J/IO 
fil .sano blall fuctfati su una 
btrada di can,patina dalla no-
Uzm nltn l)ianianli aiaccw-
no JCMII allospi'ilulc ./i Sua-
CIIMI. I,a noluia c (iiunta nelle 
ri'dmmni pia nel ijnmetHjtfto. 
ma Ui radio, lino alb1 20, I'hu 
if/noiata. I'oi, fninlmenti'. I'ha 
data — nella wUclctrica ver-
.stone qoi cnintu n - nel nott 
nana v varto v. I,a ielcrisione 
I'ha data alle 20 30: n\n solo 
dopo aver utformato ampia-

uiente f/U iialmni su una serie 
di imrtwolari di < colore *• sul-
I'ineontro tra i partiti del ccn-
tro-sinistra e dopo aver o lun-
f/o most ruin a tutti i >-oUt (tra
ct a somilt'iili uouum the con 
durrannu le trattative, Ira i 
f/H(di, sujhificattramt'nte. duel
lo di Sceiba. ei capo di quver-
m f/i.s(m/(,M porlico'tn ttwnte 
nelle (uiiUi/ioni di ttpetai e 
hiaccianli Amite la l'\ naiu-
rulmenle, -i c limitata a nfc-
rire la iwtsump fioveniutwu. 

Si e \ratli\ln, ovviamvnie di 
una scclta precim. di una wcl 
ta pobtien e (It closer \<>n 'Ui 
lo si avjilla ^up'wa->\t".\te lo 
versmne che gtitstifica i colpi 
iparati dai pohziotU s j/li a^-

^ISSIHI, via M considerano i 
due niorti weno importantt 
della forma della «i/o ore t 
partiti del centrosinistra si in-
contrcranno. !•'. peitlic no? I'er 
la TV iotihiiiu s"ln le "anion 
to * e i partiti di omenm1 con
tain) i padinm I due tnnrlt st 
attain so'io biacaartt. se non 
rolevtino i.inine, pate> ana 
slaisene o ea^tt loin, nella In 
in liaitijudlu ci.serui Son so 
no i Uiocaanli cite /xmour) 
i fate t lUiiw • a sono .Wi 
>. espoili v d> governo. pei 
questo Tnnto pot che i t>iac-
aanli V Italia In fnrcbbetn 
tlivcisa - c fniebbem diveibO 

anche la radio e la TV. 

g. e. 

7a da esso, o com.inque nel Si
nai. E quale ceo qumdi abbiti-
no iivuto al Caiio le paiole 
di Dayan sin » fatti ccimpui-
li » da opeiare nei territorl 
« conquistati e lihciati » e fa
cile imina»i:iiire 

Uno dei lemi s'U quab 1 dl-
riKenti sionisti piu insistono 
e quello della si< urezza delle 
frontiere di Isracle. La loro 
piopaganda ne ha fatto un ca-
vallo di battaelia e grazie ad 
essa all'estero, lontano da 
Suez, dal Cairo e dal Gior
dano la cosa appare ad alcu-
ni, anzi a nioltl. addinttura 
assiomatica. Ma qui no, qui il 
problema della sicurezza del 
la fmritieia e osaitamenle ra-
povolto. 

Le frontiere 
E' certamente vero: da ven-

L'anni nel Medio Oi iente ci 
sono frontiere inslcure — mn 
si tratta delle frontiere de^li 
Stati Arabi. Da quando nel '47 
i'ONU adott6 una risoluzione 
c\\e spartendo In Palest inn, 
era gia uno scardinauienlo di 
una [rontiern, israele non ha 
fatto altro che proietlare, a 
colpi di eannone, 1 suoi confl-
nl verso I'eslerno, a danno 
dei suoi vicim arabi. In IIOIIIB 
della sicure77a dclle frontie
re di Israele le truppe di 
Diiyan si .sono uistallale sul 
Canale di Sye/, sul Giordano 
a Kuneytra. 

Nulla e forse meno sornpll-
ficabile che ii problema del 
Medio Oriente. ma la natura 
espansionistica di t.sraele si e 
rivelata attiaveiso troppe, san-
guinose, prove perche in pio-
posito possano ancora esiste-
re dubbi. Siccome le spese di 
questo espansionismo le han
no sempre latte gli arabi, ap-
piLic* piii che K[usUlk:al;i la 
diffidenza cli quest! ulluni per 
qualsiasi tipo di composizione 
del conflilto che non passi ai-
tiaverso il Consigiio di sicu-
rrzza e non sia gurantita dal
le quatlro grandi Potenze. Del 
resio JL̂ Il Siali arabi e le Nn-
zioni Lfniie hanno fatto collp-
zione di sconloiianti espenen 
ze circa la volontii di Israele 
a lener fede ad unpegui assun-
li e ad otieinpeiare a raeco-
niandaziom Di qui dunque la 
iii.sisten/a con la quale i dm-
genii egiziani — tiovando l'e-
oo piii posiiivi) neH'opmione 
pubblica — dichiarano: nes-
suna traltativa diretta con 
Israele, ma inlegrale applicn-
Kione della risolii?ione del 
Conslgho di Sicure/za del 22 
novembre 1957. 

Perche questo drastico rifiu
to della trattativa dirella? La 
domanda trova al Cairo una 
risposta univuca. Ogni vmci-
Inie vuoli' sompif tniscinare 
11 vlnto al II lavolo dclla pa
ce »; al viiitu. che si neonosoo 
tale, non lesl.i che accotlare 
le inino'.i/inni del vmci!ore 
s;ccoine il dirilto e la ginsti 
/ia sono dalla noslia mn to, 
noi aiabl non n dirhiananio 
vmti e non arcetliamo di ea 
puolare di fronte al nemieo 
che ha invaso il paese 

Nolle paiole del portavoce 
del governo della Ran, dottor 
Zavyal, la posi/.ione degli ara
bi si coniplcla m (jiieslo mo
do- Israele non b stato ciea-
to a spRiuto di tiPRo/:iatt Ira 
gli israeiiani sionisti e gli ara

bi di PalcsQna che di questa 
term era no proprietari e in 
essa rtsieclevano; Israele c sta
ta creato con una sene cli am 
che sono sfociati (1!M7) nella 
risoluzione dell'ONU sulla 
^partizlone della Palestina. 
Questa risoluzione ha creato 
Israele e lo insedialo nella 
tena di Palestina, fissandogh 
tuttavia dei confim che esso 
dal giorr.o della sua nascila 
non ha fatto che oltrepussare. 
L'ONU dunque e per gli ara
bi la sola sede nella quale si 
possa discutere. A parte poi 
ogni allra considerazione la 
trattativa diretta. non farebbe 
che incoraggiare l'espansioni-
smii aggrcssivo dei sionisti: 
il pensare che l'insinurazione 
di rapportl diplomatic! con 
Tel Aviv — rapporti che gli 
arabi rifiutano limitandosi ad 
« accettare » il fatto dcll'esi-
stenza di Israele — possa ga-
rantirc la pace e la stabili-
tii nella regione, appare per 
lo meno ingenuo. La storia 
mondiale passata e contem-
poranea e piena di guerre fra 
Stati che intrattenevano 1 piii 
corretti rapporti diplomatic^ 

Non e'e ottimismo, Insomnia 
al Cairo, circa la possibility 
di una rapida soluzione politi
ca, ne c e ottimismo sulla 
scumparsa ,del pericolo dl 
guerra. Pei quanto prudenti 
gli interlocutori arabi sotto-
lineano che il rifiuto di Israe
le ad accettaie la risoluzione 
del Consigiio di sicuro7za la-
scia spalaneata la porla della 
guerra. L'signresslone (fa\ R1U 
gno '67 non ha provocalo it 
collasso della RAU e la liqui-
dazionc del regime, che einno 
nel disegno aniericano e isiae-
liano. La RAU ha supeiato la 
crisi, ha ricoslruito le sue for
ze annate, corretto errori. ri-
conquistnlo fiducia In se stes-
sa e prestigio. La reslstenza 
palestinese e entrnla in una 
fase nuova, e un'autentlca 
Ruerriglia portata avanti non 
solo con il coraggio indivldua-
le ma con i prineipi tattici 
della gueri a di popolo con
tro 1'invasoro Ci6 significa 
che piii il temi)o passa, piii 
il gruoiio dingente Kraeliano 
affonda nelle sabble di una si
tuazione clip osso si cm illu-
so di poter volgoie a proprto 
favoic !!ia/.ie alia onmpbcila 
amei"c,uia. Ora, quale sbocco 
pohanuo avere 1P manovre 
sempie mono attenditiili degli 
uomini politic! di Tel Aviv, le 
loro tergiversa7ionl, I loro nuo-
vi o sempre vocohl pianl, se 
non I'esasnerazione di una 
tensfone nella quale gb oltran-
zisti polrebboro decidere di 
tagliare il nodo scaienando 
una nuova aggressionC 

Ammonimenii 
Tuin gli ainmoniment-i flel-

la stampn egiziana sulla even-
tmdita clie j>h arabi vengnno 
coiirctu ad un nuovo confht-
lo si londiino proprio .su [pie-
,sti valum7,iono prima ancuia 
ch • MilI'msoRlIn IcRilluno di 
riMitaie una sconfilta e sul-
rimppHuo a liberari; la pa
ir. i invasa. Certo, la presen/a 
de !e navi sovieUehe e consi-
dciata oggi dagli egiziani il 
in;iSsimo «deterrp|itp» con-
tio la rnlnaccia. o, tale In-
dubbiamente o. Ma il pessi-
m smo sulla ragionovolezza d! 
Tel Aviv, Q in particolare sul 

dmamismo dell'ala estremista, 
resta tolale, le ricorrenti di-
chiaiazioni di Dayan, l'affaie 
dei « Pnantom », le repressioni 
nelle zone occupate e gli at-
tacclu sul Canale smsliticano 
pienamente questo pessinii 
smo. 

Le ultiine viccnde all'ONU 
hanno provocato nritazione, se 
non amarezza. Si guarda al 
futura — parliamo del senti-
mento dell'opinione pubblica 
— come a una condnnna. Gli 
arabi sentono, lo dicono, che 
un maledetto circolo vizioso 
si sta stringendo. E tutta
via non vi e rassegnazione al 
peggio. Con impegno accre-
scuito, con energia e respon-
sabillta t dirigenli della RAU 
tentnno di rompere il cerchio 
e di disinnescare la bomba 
che I'iniperiahsmo manliene 
nel Mediterraneo orienlale. 

Realismo 
Nessuno oggi pub far carico 

al governo del Cairo di man-
canza di realismo. La lucida 
fermez7a del discorso del mi
nistro degli Esteri Iliad al
l'ONU e 1'assenza di esaspe-
razlonl emotive che, nella RAU 
ha accompagnato t lavon del 
Palazzo di vetro, ne sono una 
riprova. Globalmente cosl puo 
essere nassunta la valutazio-
ne egiziana sullo slato attua-
le della crisi: « Gil arabi han
no nsposlo ad una flagrante 
ingiuslizia dando prova di pa-
zienza, di buona volontii, di 
responsabile sollccitudine per 
le sort! della pace mondiale, 
concedendo e acceltando fino 
al limile del possibile. Israe
le risponde no, no con I di-
scoisi di Eban e con i procla
im di Dayan, no con i "Phan
tom"., A questo punto come 
gunrdnre 11 fuluro so Tel Aviv 
conllnua a rifiulaie la risolu
zione dell'ONU e a pretende-
re di trascmare gli arabi al 
tavolo del diktat? Che cosa ac-
cadc quando il conquistaiore 
non riesce a piegare il con-
qulstato? » 

II silcnzio leso dl Suez re-
gna precarlo sull'abbagliante 
splondore del porto deserto: I 
cannoni possono sparare in 
qunlsiasi monicnto. E' bastata 
n volte 1'eco di una f'.icilata 
sohlaria pei dar vita a scon-
tn di diverse ore. Su tutlo 
il Canale I glorm passano sul
la 50glia dell'inizio di un nuo
vo conflitto. Non vediamo le 
forze eglziane ma vediamo la 
zona nella quale sono trlnce-
rale. Una slnscia d'acqua, in 
praiica, divide le bocche da 
fuoco delle duo parti. Qui 
sembra davvero che non c! sia 
aliernativa alia npresa della 
guerra. 

Inveco 1'allernntiva e'e ed P 
una sola: I'espcuzionc della ri 
soluzione del Consigiio di Si-
curpzza 

A quoslo punto oi sl clue-
do perche Israele rifnitl con 
I aula os'inazione di accetla 
re formnlmentp la nsohulonp 

ll;i parte egiziana due or-
dun di spiegaziorn vengono 
avnn/atl sm motivi dell'in-
transigenza dl Tel Aviv. II pri-
mo sottolioea il caraltere 
pspnn.siomsta dollo Slain 
lsiaelinno o 11 proposllo del 
suoi dingontt di Inure, i! mns-
smio profilto tenitoriale, stra-
tegico, politico ed economico 

dalla sconHlta infhtta in giu
gno agli arabi. II secondo in-
vece. pur non escludendo il 
precedente, pone l'accento sin 
problem! mtcrni di Israele. 
La disfaita mihtare del giugno 
nun essendo clivcntatn una di
sfaita politica dei regimi pro
gressist! arabi, e fallito uno 
degli obietlivi principali della 
aggressione. Piii il tempo pas-
sa, piii le posiziom di Tel 
Aviv sul piano internazionale 
si fanno meno sicure, L'ade-
sione alia nsolU7,lone del Con
sigiio di Sleurezza parrebbe 
dunque essere per Israele piii 
redditlzia del rifiuto, ma la 
verita e che oggi nessuno fra 
i responsnuili di Tel Aviv vuo-
le e puo prendorc una posizio
ne nelta (e lagionevole) su! 
documento dell'ONU. Perche? 
Perche 1'anno prossimo cl sa-
ranno in Israele le etezioni po
liliche, foise le piii importan-
ti data la situa/.ione dolla bre
ve storia dello Stalo. Fino al
le elezioni nessun dirigente 
israehano oscra proporre una 
condotta diversa a proposito 
delle regioni arabo occupale, 
nel timore di comprometterc 

le propne «cliancesn. Personag
gi come Dayan o come Allon 
o come Beguin sono pronti a 
sfruttare nel nome del sioni-
smo esiremista ogni «cedi-
niento » di Eshko) e dl Eban 
Secondo K'I ambier.li del Cai
ro il cosiddelto « piano Eban 
per ia pace », piesentato nei 
giorni scorsi all'ONU, rifletto 
questo conlrasto interno. 

La RAU, accettala integral-
mente la risoluzione del Con
sigiio di Sicurezza — con la 
condizione di una siia Integra-
le applicazione — dicblara oggi 
per bocca dei suoi responsa-
bili: «1) non accettiamo l*oc-
cupnzione dei noStri lerritori; 
2) quesla occupaztone non po
ll a durare indeflnillvamente. 
3) per quanto sta in noi pre-
vediamo o un ritiro pacifico 
ai termini della decisione del 
Consigiio di Sicure?7,a o una 
azione che condurremo c6n 
tutti i mezzl, con tulle lo for
ze e. con lulta la reslstenza 
per cncciare l'oocupante » (re-
cente dichiarazione del ports-
voce ufficiale Zayyat). 

Giuseppe Conato 

IMAESTRI 
BBHOO 

in 20 grandi volumi meiisiti 
illitstrali con stnpeitdc luvole a colon 

e rilcgali con sovraccopcrta 
i massimi arlisli del nostro tempo 

In edlcola e In librarla 
a llro 1000 

il priwo volume 

http://clns.se
file:///ratli/ln

