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Alia vigilia della riunione dell'Aja 

Le sorti del MEC 
Una crisi che si va precipHosamente aggravando - La causa prima va ricercata 
nogli Stati Uniti - le chiacchiere vane al Parlamento di Strasburgo • Partire da 

basi nuove se si vuole awiare la formazione di una reale unita europea 

I giornali italiani. anche 
quelh governativi e per pro
fession©. dunque. *europei-
sti » convinti. hanno concor-
demente ignorato la recente 
sessione del «parlamento 
europeo » E' questa una 
nuova dimostrazione della 
scarsa considerazione in cui 
e tenuta una assemblea che, 
malgrado la solenne ed ar-
bitraria denominazione. e 
priva di reale e democratica 
rappresentativita, ed e inn-
potente. quindi, ad interve-
nire con una qualche effica-
cia nella grave crisi in cui 
si Irova l'artificiosa costru-
zione comunitaria. 

Che questa crisi esista, e 
ei vada precipitosamente ag
gravando. nessuno puo oggi 
negare. E della crisi si e in-
fatti. esplicitamente trattato 
In tutti gli interventi. an
che se il documento conclu-
sivo si ostina a ignorare 
questa parola, e preferisce 
pudicamente parlare di • dif-
ficolta *. Ma la criM si fa 
rumorosamente sentire nel-
lo stesso Palazzo dell'Euro-
pa a Lussemburgo. E' lo 
stesso apparato degli organi-
smi comunitari che. preoc-
cupato per il suo avvenire, 
si aaita e manifests aper-
tamente. Sono gli scienziati 
e i tecnici dell'Euratom che. 
in huon numero. cercano di
verse sistemazioni individua-
li. La nave sta per affon-
darr. si salvi chi puo. 

Ed e per affrontare que
sta situazione di crisi, e ten-
tare un disperato salvatag-
gio. che dovranno riunirsi 
a!l*Aia il 1" dicembre i ca-
Di di Stato e di governo dei 
Sei paesi della Comunita. 
Bisogna dire che il docu
mento approvato dall'assem-
blea — con il voto contra-
rio dei deputati comunisti 
che hanno rotto la pratica 
delle fittizie e diplomatiche 
unanimita — non potra for-
nire. per la sua vuota gene-
ricita, alcun aiuto ai gover-
nanti. perche esso non espri-
me un giudizio autonomo 
sulle cause e sulle gravita 
della crisi. e non indica. 
quindi. i mezzi necessari per 
awiarla a soluzione. 

La riunione dell'Aia si ter
ra poche settimane prima 
della fine del periodo tran-
sitorio previsto dal Trattato 
di Roma. Partendo dalla li-
beralizzazionc degli scambi 
commerciali era prevista la 
realizzazione di una comune 
politics economies, che do-
veva permettere, nei suoi 
sviluppi. di giungere pro-
gressivamente e. senza strap-
pi dolorosi, ad una vera in-
tegrazione Dolitica. Questo 
ambizioso disegno ha finito 
col naufragare nell'urto con-
tro la dura realta dei contra-
sti di classe e nazionali. e 
nell'esDlosione di contraddi-
zioni che nessun sistema tec-
nocratico riuscira a imbri-
gliare. 

Un ritmo 
incalzante 

In realta la comunita non 
& stata mai in grado di an-
dare oltre la creazione di una 
zona di libero scambio, al-
l'interno della quale gli Sta
ti hanno mantenuto diverse 
politiche economiche Ore-
ditizie, monetarie, tributa-
rie, sociali), e quindi diver
se condizioni di competitivi-
ta. I soli tentativi di proce-
dere verso una comune poli-
tica economica hanno riguar-
dato Tagricoltura e l'energia 
nucleare. Ma e proprio su 
questi terreni che la crisi 
nella coniunita e clamorosa-
mente scoppiata. 

Nel corso del 1969 il rit
mo della crisi si e fatto piu 
Incalzante. Sul piano politi
co. dopo le dimissioni di De 
Gaulle, sembro ai piu super-
ficiali osservatori che fosse 
stato tolto di mezzo I'osta-
colo che rendeva difficile 
il cammino dell'integrazione 
e che impediva I'adesione 
dell'Inghilterra alia Comuni
ta. E del resto la proposta 
di una grande riunione al 
• vert ice ». che avrebbe do-
vuto permettere il • rilan-
cio » del MEC, e partita pro
prio dal ntiovo governo frati-
cese. Ma. ben presto, il cam-
bio del potere in Germania, I 
faeendo crollare la vecchia J 
ipotesi di una direzionc fran-
co-tedesca della comunita, 
na accresciuto le diffidenze 
e le riserve francesi. men-
tre l'ltalia non ha saputo. 
ancora una volta, affermare 
una sua autonoma iniziativa 
europeista. In questa sltua-
zione di ineertezza politica. 
la svalutazione del franco e 
la rivalutazione del marco 
hanno fatto scoppiare le ar-
tificiali coperture comunita-
rie, e reso evident© 1'assen-
za di una comune politica 
economica. Sempre piu pe-
sante e apparsa la stessa con-
tinuazione della gia assurda 
e costosa politica agricola 
che ancora oggi, alia vigilia 
efclla riunione dell'Ala, e og-
5*tto di affannose trattiti-
m, per trovare i termini di 

I un compromesso che permet-
i ta almeno di proseguire nel

la ricerca di una nuova base 
d'intesa. 

Ma proprio lo scoppio 
della crisi monetaria dove-
va fornire la dimostrazione 
che la causa prima della cri
si della Comunita non dove-
va ricercarsi in Europa, ma 
in America. Bisogna risalire 
all'atto stesso di nascita del 
MCE, ed al suo inserimen-
to. fin dal momento della sua 
formazione, nello schiera-
mento atlantico. in posizione 
di subordinazione militare 
ed economica agli Stati Uni
ti. e di ostilita verso l'Unio-
ne Sovietica, e, quindi. co
me fattore della divisione 
dell'Europa in blocchi con-
trapposti. 

La nolitica 
dejrli USA 

Strumento di divisione 
dell'Europa. e non di unita. 
il MEC paga oggi, sul piano 
economico, il prezao di que
sta politica. Nessuno oggi 
puo negare che I'instabilita 
monetaria. le spinte infla-
zionistiche, le manovre spe
culative dei capitali erranti. 
il rastrellamento dei capita
li europei sul mereato degli 
eurodollari, per finanziare 
in questo modo con i capita
li europei gli investimenti 
americani in Europa che ac-
crescono le sempre piu sof-
focanti posizioni di predomi-
nio gia occupate dai gruppi 
monopolisticj americani. so-
no tutte conseguenze di una 
politica americana che. «;frut-
tando la propria supremazia 
politica e militare. e riusci-
ta — imponendo la sostitu-
zione del dollaro alForo co
me base del sistema moneta-
rio internazionale — a rove-
sciare sull'Europa capitalista 
il costo della guerra di ag-
gressione nel Vietnam. 

II parlamento europeo pre-
tende di affermare di fronte 
ai governi dei sei paesi ed 
agli organi comunitari una 
sua autonoma funzione. Ma 
per conquistare simile posi
zione, esso doveva assumersi 
le sue responsabilita. e, pri
ma di tutto, doveva avere il 
coraggio di ricercare le vere 
cause della crisi della comu
nita Ma auesto impegno e 
parso politicamente troppo 
pericoloso. Si e preferito. al-
lora. ffinsillarsi con le varie 
comoonenti del • tritticn • 
pronosto dai francesi. che 
chindono* a) il completa-
mento e il b) consolidamen-
to della Comunita prima di 
passare al suo c) allarsa-
mento ad altri paesi T,un-
?hi ed inutili discorsi <sono 
stati cosl dedicati all'affer-
mazione della necessita che 
i tre momenti siano invece 
con^iderati comnlementari 
ed interdinendenti. e che «;i 
proceda all'inizio delle trat-
tative con l'lnghilterra nello 
stesso tempo chp si cerca di 
risolvere i problem! aperti 
nel funzionamento della Co-
munitft Ma nessuno puo 
ignorare che l'inizio delle 
trattative con l'lnghilterra 
significhera necessariamen-
te non soltanto una revisio-
np ma addirittura una ri-
strutturazione su basi nuove 
della stessa Comunita. Mai 
infalti Vlnghilterra accette-
ra di nagare mezzo miliardo 
di sterline all'anno per so-
>:tpnp'", 'a politica a?ricola 
del MEC, o si dichiarera 
pronta a partecipare alia 
elezione a suffraeio univer
sale e col metodo proportio
nate del parlamento euro
peo. come si richiede da par
te dei DJU coerenti sostenito-
ri dflla integrazione politi
ca Ma si preferisce evitare 
1'esame di questi scabrosi 
problemi. per continuare 
nelle astratte e vunte affer-
mazioni di una cosiddetta 
* volonta europeista ». Chiac
chiere vane, che non servo-
no nemmeno piu a coprire la 
gravity della situazione 

Non sorprendera. dunque, 
che in questo rifiuto di pren-
dere coscienza della realta 
della crisi, della proposta 
dei paesi socialist! di giun-
gere a una conferenza sul-
la sieurezza euronea, si e 
discusso in varie riunioni in-
ternazionali. perfinn nell'as-
semhlea parlamentare della 
NATO, ma non neH'assem-
blea del Lussemburao. Co
sl, che il tema di una con
ferenza sulla sieurezza eu-
rowa, oggetto gia di discus
sion! ed iniziative nel parla-
menti nazionali. e gia avan-
ti nella sua preparazione. 
sia stato volutamente evita-
to da narte della maggioran-
za deU'assemblea. Eooure la 
necessita di un « nuovo rap-
porto con l'F.st », di un supe-
ramento della vecchia con-
tram>osi?ione frontale che 
divide rEuropa emerge, sia 
pure faticosamente, nelle 
oosirioni, ad esempio, assun-
te dalla Germania federale. 
dopo il * cambio del pote
re ». La rinuncia alPuso del
la forza; il rlconowimento 

dei confini segnati dalla vit-
toriosa conclusione della 
guerra antifascista: il rico-
noscimento dellesistenza di 
due stati tedeschi: la crea
zione di una zona disatomiz-
zata; la diminuzione. fino al 
completo ritiro. delle tmppe 
straniere present! nei paesi 
europei e la eliminazione di 
basi militari straniere, lo 
sviluppo di rapporti di coo 
peraziono economica e cul-
turale. sono qui«>ti gli obict-
tivi che una conferenza sul
la sieurezza europea deve 
persesjuire Ed il loro rag-
giunsimento appare come la 
condizione di ogni reale. e 
non fittizio. processo di unita 
europoa. 

Funzione di una assem-
blea che pretende di costi-
tuire il primo nucleo di un 
parlamento europeo doveva 
essere quelln di affrontare 
i temi cui e affidaU una 
prosnettiva di price o di pro-
gresso p»r il nostro contineii-
te Mr> l.i magaioranza del-
l'assemblea. che nure e pri
va di rfsDonsahilit.n gnverna-
ttve, nreferisce ndottare un 
linguaggio mcora niii gene-
ri"n e canto di (mello "sato 
dag'.i ^tessi "ovf-rnanti Si •'•• 
cercato di evitare che 'a rot-
tura ^erificataNi ;n Germania 
tra socialdemocratici P de-
mocristiani M rinroducesso 
in se"o ali'As'vmblPa euro-
pea E m.i'^radfi V tono aj-
gressivo usato dai democri-
stiani tedeschi. ; socialdemo-
f̂ ratiri non hanno rinreso 
esplicitamente • tprni dei di 
scorM 1i Rrandt Cos! tutto 
le differenze 'i sono atte
nuate nplVapDrova7jonp di 
una dichhra7ionp di bnona 
volonta Ma in nuesto modo 
VAssemblpa rivela ';? sua 
reale funzione. subordinata r 
consultiva 

Formula di 
eomoromesso? 

E* probabile che all'Aia i 
capi di governo troveranno 
una qualche formula di com
promesso per evitare di fir-
mare l'atto di morte della 
Comunita. Ma questi artifici 

j non riusciranno ehe a pro-
lungare 1'agonia delle attua-
li istitii7ioni comunitarie 

Per siungere. nel supera-
mento dei blocchi contrappo-
sti alia formazione di una 
reale unita europea, hiso-
gnera pari ire da hasi nuove. 
La crisi della Comunita in
dica ormai cb.aramente que
sta esipenza Non si puo pro-
ccdere sulla via di una so-
lida costrurione europea. se 
si parte da una preconcetta 
politica di divisione dell'Eu
ropa, e dalla subordinazione 
di una parte del continente 
agli interessi economic! e 
politici degli Stati Uniti. E' 
qupsta impostazione che va 
radicalmente modificata. E 
saranno i fatti che dimo-
streranno la necessita di una 
nuova politica europea. 

Giorgio Amendola 

Tutta Londra sta discutendo un articolo del capo dei 
servizi esteri del piu autorevole giornale britannico 

bomba israeliana del «Times» 
di posizione di 
la pressione sol 
novembre '67 • 

Denuncia in termini drammatici della politica di occupazione nei territori arabi — Presa 
un gruppo di deputati laburisti e conservatori - «E' piu che mai necessario raddoppiare 
governo di Tel Aviv per una genuina accettazione della risoluzione delle Nazioni Unite del 

La bandiera del Vietnam al «MIT» occupato 

CAMBRIDGE (Massachusetts, USA) — Nonostant* I'irruzione compiuta mercoledi scorso dalla poliiia, con cani-poliziotto 
e bomb* lacrimogenc, I'occupazione dell'edificio dvlla diresione d«U'lstituto tacnologico del Massachusetts ad opera di 
manlfestanti centra la guerra nel Vietnam contimia. I dimostrantl, che assedlano I'ufflclo del presidente, Howard Johnson, 
bloccando II corridoio d'accesso, esigono che le rlcerche scientifiche a scopi militari siano bandite in tutti i setter! del 
prestigioso centra di studi. Nella telefoto, gli occupant! inalberano una bandiera del FNL sud-vietnamita. 

La congestione nelle grand! citta galoppa 

Raggiunto il tetto di 9 milioni di auto 
La densita e adesso di un'auto ogni sei abitanti contro i ventisei del #60 - Il 40 per cento delle vet-
ture concentrate in poche aree urbane - Perdita secca per I'economia - Ritorno al trasporto pubblico ? 

Siamo a nove milioni di au
to circolanti. Se si sommano 
gli altri automezzi (camion, 
pullman ecc.) la cifra sale 
a oltre dieci milioni. I dati so
no deU'ACI. In media si hanno 
due auto ogni tre famighe e 
come density un'auto ogni sei 
abitanti (contro un'auto ojmi 
26 abitanti all'inizio del '60). 

Per il monopolio questi so
no dati trionfalistici. Ma si 
rileva che la densita negli al
tri Paesi europei e la seguen-
te: in Francia un'auto ogni 4 
abitanti, in Gran Bretagna, 
Germania occidentale, una 
ogni cinque. Nel mondo la 
densita e un'auto ogni 26 abi
tanti. Ma la densita va consi-
derata sotto diversi aspetti, 
anzitutto in relazione al ter-
ritorio fche in Italia e per 
due terzi montagnoso> e in 
relazione alia concentrazione 

di determinate aree. Secondo 
l'ACI si ha che circa il 40 
per cento di tutte le auto so
no concentrate in poche pro
vince: Roma, Milano, Tori
no, Napoli, Flrenze, Genova, 
Bologna e Palermo, con i no-
ti fenomeni di congestione del 
traffico. 

Oggi si parla di un «ri-
lancio » del trasporto pubblico 
ma in una situazione grave-
mente compromessa. Sottoli-
neata an»he nella prolusione 
tenuta nei giomi scorsi dal 
prof. Ernesto Stagni, dellTJnl-
versita di Bologna, al conve-
gno sulle comunicafioni a Ge
nova. Dice lo Stagni: « La ten-
denza attuale porta a preve-
dere una esasperazione dello 
uso della automobile in questi 
termini; fe piu importante pos-
sedere un'automobile che uti-
lizzarla; la maggioranza de-

Le aree piu congestionate 
(DATI 1968) 

Citta 
Numero 

auto' 
% 

sul totals 

ROMA . 

MILANO 

TORINO 

765.267 

746.075 

522.708 

9,36 

9,18 

6,39 

gli utenti usa I'automobile nel 
viaggio oa-sa-lavoro, e nel 
"week-end" provocando nel 
primo caso la congestione ur-
bana, nel secondo la conge
stione suburbana ed extraur-
bana settimanale. L'auto vie-
ne quindi parcheggiata sia di 
giorno sia di notte sul suolo 
pubblico "provocandone una 
occupazione improduttiva. Ne 
deriva una preoccupante con-
&eguenza di economia genera-
le determinate dal costi di 
congestione e dalla continua 
richiesta di nuove coilose in-
frastrutture" ». 

Sembra percid oggi un da-
to largamente acquisito che 
lo « sviluppo » monopolistico 
di alcuni consumt « non prio-
ritari» come l'auto, ha dimi-
nuito in senso jsssoluto la 
« produttivita» generate del-
I'economia, ad esempio faeen
do crollare a livelli bassissi-
mi la velocita commerciale 
dei mezzi, privati e pubblicl, 
In particolare nelle citta e nel
le province lndustrlallziate. 

La congestions rappresenta 
una perdita secca per I'eco
nomia non solo perche esaa 
richiede sempre nuove costo-
se infrastrutture, ma anche 
per i costi crescent! dei mez
zi circolanti (e'e uno spreco 
in senso assoluto di carbu-
ranti e e'e uno spreco dovuto 
agli inquinamenti dei gas dl 
snarico e alia sporciela che 
logora lntonaci, biancheria, la-
miere, insegne e cosl via). A 
cio va aggiunto un «coato 
umano », mlsurablle nelle ne-
vrosl da traffico, nella solitu-
dine deH'uomo, nella perdita 

11 boom della 
circolazione 

Anno 

1960 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
(30 setlembre) 

Auto 
circolanti 

1.976.188 
2.449.123 
3.912.595 
4.674.644 
5.472.591 
6.356.578 
7.294.578 
8.178.505 
9.000.000 

di « tempo libero » per i lavo-
ratori che si sobbarcano tra-
gitti lunghi, lenti e tedlosi fra 
casa e luogo di lavoro. La 
« Stampa », organo della FIAT, 
intitolava cosl giorni fa signl-
ficativamente e malinconica-
mente: «I) tram pu6 salvare 
1'uomo dall'isolamento ». 

Oggi si parla di un « gran
de ritorno » al trasporto pub
blico. Ma le decisioni che ven-
gono prese in alcune citta 
(come Milano o Torino) non 
ci sembra che vadano in que. 
s u direzlone. C'e infatti una 
tendenxa alio smantellamento 
progressive del trasporto pub
blico nel tentative (vera fatl-
ca dl Sisifo) di riuscire a far 

circolare i mezzi privati. 
Tutto cio, assieme ai proble

mi dell'inurbamento indotto 
dai monopoli come la FIAT e 
la Pirelli e della speculazin-
ne urbanistica, non fa che ag-
gravare le congestioni. E' un 
assioma semplice che le auto 
vanno dove ci sono case Solo 
un'inversione di tenderize nel
lo « sviluppo » fin qui seguito 
e favorito dai governi centri
st! e di centro-sinistra « orga-
nici», potrebbe ridurre o al
meno sventare la minaccia 
della paraljsi cui sono prossi-
me le grandi citta. 

Singolare, per finire, un'af-
fermazione — rimastaci im-
pressa — dello scrittore Gior
gio Bassani, presidente di 
« Italia Nostra », il quale in-
tervistato per conto della ru
brics TV « Controfatica », a 
proposito del « perchfe gli ita
liani non leggono », risponde 
che la colpa e degli italiani 
i quali « invece di chiedere al
ia FIAT scuole, case e ospe-
dali (cioe piu cultura e meno 
disagl - n.d.r.) "hanno chie-
sto auto" n. E' vero che la 
stravaganza degli scrittori non 
6 mai troppa. Ma questa del
la FIAT che produce auto 
perche gli italiani «le chtedo-
no », e un tale « rovesciamen-
to» Ui poalzloni che lascia lo 
spettatore annichillto. 

Da «un errore di doman-
da», sempllclssimo, eeco na-
soere i faatldi delle congestio
ni. Una «degnltfc» per l'eco-
nomista del «Corriere» Libe
ro Lenti, 

Romolo GaHmberti 

Dal Mttro corrispoMleBte 
LONDRA. novembre 

« II lungo elenco delle mi-
sure repressive nei territori 
arabi occupati da Israele e 
profondamente deprimente» 
scriveva l'altra settimana il 
capo dei servizi esten del Ti
mes. E C. Hodgkm. che ha di 
recente visitato le localita sot-
to 1'amministrazione militare 
riportandone una testimontan-
za personale sulla «politica 
forte» a cui sono soggetti: 
deportazione, rappresaglie, di-
struzioni di case, carcere. tor
ture, coprifuoco. permessi 
speciali, controlli. pressione 
costante per costringere una 
parte degli abitanti ad andar-
sene. Questa e la situazione 
che prevale da quasi due an-
ni e mezzo sulla riva occi
dentale del Giordano e nel 
corridoio di Gaza. «Nessuno 
si aspetta che tale occupazio
ne sia popolare, ma quel che 
mi ha sorpreso — riferiva 
Hodgkln — e l'mtensita con 
cui gli israeliani sono odiati 
dovunque e da tutti gli stra
ti della popolazione. L'atteg-
giamento e probabilmente si
mile a quello della Francia 
sotto I'occupazione tedesca al
l'inizio del 1942 ». L'autorevo-
le presa di posizione del Ti
mes ha fatto impressione. 

Reazione 
emotiva 

Ad un largo consenso si e 
opposta una forte reazione 
emotiva: il giornale sta rice-
vendo numerose lettere pro 
e contro. L'eco polemica che 
tuttora continua, riporta an
cora una volta in luce la tra-
dizionale argomentazione so-
lidaristico-difensiva del «lob
by » cioe il gruppo di pres
sione pro Israele con le sue 
vaste ramificazioni nel mon
do degli affari, della politica 
e della cultura inglesi. L'am-
basciata israeliana di Lon
dra e stata la prima ad inol-
trare una smentita: per i suoi 
critici, l'articolo in questione 
conterrebbe accuse infondate, 
esagerazioni, distorsioni della 
verita. Per molti altri invece 
il panorama tracciato da Hod-
gkin non e altro che lo spec 
chio di «uno stato di cose 
che e di dominio pubblico 
nel Medio Oriente ». Nella sua 
rassegna il Times aveva sot-
tolineato che «la repressione 
e severs e le azioni della rc-
sistenza vanno moltiplicando-
si». La deportazione e stata 
applicata in almeno novanta 
casi che l'mviato del giorna
le ha potuto accertare, e i 
rolpiti sono soprattutto tl i-e-
to dirigente e professionista 
della comunita araba: l'ex sm-
daco di Gemsalemme, l'attua-
le sindaco di Ramallah, siu-
dici. awocati, dottorl, inse-
giianti, ecc. La rappresaglia 
per le azioni di guerriglia o 
dura e spietata. L'ultima vit-
tima e stato il villaggio di 
Halhul, fra Bethlehem e Hf-
bron, completamente raso al 
suolo dopo la morte di un 
sottotenente dell'esercito israe-
liano. 

A tutt'oggi il totale delle ca
se arabe fatte saltare in aria 
con la dinamite e di 7.140. 
Paesi interi sono stati distrut-
ti per « ragioni di sieurezza » 
solo perche nelle vicinanze 
erano stati segnalati reparti 
di guerriglieri, ma — dice 
Hodgkin — « quel che gli ara
bi detestano soprattutto e il 
fatto che la ntorsione spesso 
viene imposta sulla base del 
semplice sospetto: le cariche 
di esplosivo entrano in fun-
zione non appena 6 stato ope-
rato un fermo senza aspetta-
re gli accertamenti o la con-
danna del tribunale >t. Altrn 
motivo di risentimento e la 
requisizione forzosa degli edi-
fici: « La conversione in quar-
tier generale di polizia del-
l'ospedale nuovo di zecca a 
Gerusalemme est e un insul-
to permanente ». 

Per quanto riguarda le pe-
ne detentive, « i sospetti sono 
frequentemente trattenuti per 
mesi senza processo e senza 
alcuna possibility di contatto 
coi loro parent!, amicl e rap-
presentanti legali... le senten
ce sono terribilmente pesan-
ti... men tre ero a Nablus il 
Jerusalem Post aveva annun-
ciato la condanna di quattro 
membri di una "cellula ter-
roristica": un 17enne e un 
e un *!lenne al carcere a vita, 
un 18enne a 30 anni di reclu-
sione, un lfienne a 25 anni ». 

Tortura: « E' convmzione co
mune in tutti i territori oc-
cupatl (non solo da parte de
gli arabi ma di tutti i resi
dent! della zona) che chiun-
que sia sospettato di apparte 
nere ad una organizzazione 
della guerriglia o di aver pre-
stato aiuto alia resistenza vie
ne normalmente sottoposto a 
tortura secondo una pratica 
ormai corrente. Ci sono nume
rose prove che atteatano tale 
convincimento. I metodi che 
si dice siano usati includono 
la tortura elettrica oltre ad 
ogni forma di pereosse». II 
coprifuoco e largamente im-
piegato, non come misura 
precauzlonaie, ma come stru
mento di punizione. « Nel vil
laggio di Beit Sahur. preaao 
Bethlehem, venne tmposto un 
coprifuoco totale per una 
settltnana fu impedito a 
chlunque di usclre dalle case 
o dl aprire le fineetre... Le la
trine sono all'estemo e d'ago-
sto fa motto caldo in Pmleati-
na... i cap! di beatlame del 
villaggio morirono o furono 
requlsiti. In forma modificata 
il coprifuoco continuo per Mi
tre settimeoe ». 

Hodgkin continua: • Dalla 
nva ovest e da Gaza sono ne
cessari visti e permessi spe-
ciali per visitare Gerusalem
me che e stata annessa da-
gli israeliani. Ormai piu di me-
ta della popolazione araba del
la Palestine e dispersa per U 
mondo: la divisione delle fa-
miglie e piu grande che mai 
e la loro riunione. tempora-
nea o permanente, e tanto piu 
difficile. Naturalmente gli 
israeliani dicono che tutta l a 
colpa e dei fedayin, cioe del
la guerriglia. Se solo questi 
smettessero gli attacchi non 
ci sarebbe bisogno di repraa-
sione. Forse e cosi. Ma sem
bra ingenuo aspettarsi che gli 
arabi della Palestina non rea-
gtscano ad una occupazione 
militare straniera come rea-
gisce dovunque qualunque al
tro popolo. A maggior ragio-
ne essi sanno che non poa-
sono nmanere inattivi perche 
temono che i'occupazione sift 
solo preliminare airannessio-
ne finale. Ho trovato diffi
cile 10 stesso evitare la con
clusione che questo sia il rea
le obbiettivo di Israele ». 

Hodgkin porta a sostegno 
di questo suo giudizio il fat
to che Israele considera 11 
Giordano come sua frontiera 
naturale e la moltiplicata at-
tivita di costruzione attual-
mente in corso- strade milita
ri, edifici. miglioramento del
le comunicazioni. « Tutti que
sti sono segni indubbi della 
determinazione di un popolo 
a nmanere dov'e ». 

L'inconveniente per gli 
israeliani, e la presenza di 
650 mila arabi sulla riva de-
stra e di altri 450 mila a Ga
za. « Poiche sarebbe assai piu 
semplice se non ci fossero — 
osserva Hodgkin — ogni sfor-
zo viene compiuto per con-
vincerli ad andarsene via». 
La pressione e esercitata so
prattutto sui leaders della co
munita araba: le persone che 
hanno autorita e cultura. Al
ia gente piu semplice si of-
frono da un lato incentivi (co
me il viaggio gratuito per la 
Giordama) e dall'altro un con
tinua to stato di ineertezza che 
e la persuasione piu effica-
ce- Ad esempio gli arabi so
no preoccupati per 1'awenire 
scolastico dei loro figli: « Tut
te le scuole sono state minac-
ciate di chiusura se gli allie-
vi fanno scioperi o dimostra-
zioni contro le autorita... inol-
tre i bambini arabi hanno do
vuto cambiare i libri di te
st o giordani per quelli israe
liani e ora imparano a legge-
re ripetendo la prima frase: 
"io sono un cittadino israe-
liano" ». 

La conclusione di Hodgkin 
e che Israele punta alia an-
nes^ione: dopo l'accelerato 
processo di espulsione gli ara
bi che rimarranno (una me-
ta o un terzo del totale di 
oggi) non dovrebbero dare 
troppi fastidi se «accurata-
mente sezionati da nuove stra
de, guarnigionl, insediamenti 
e colonie israeliane». Tutto 
questo spiega e giustif ica «la 
crescita e la persistenza del 
movimento della guerriglia ». 
Gli arabi sanno che « qualun
que cosa dicano gli USA e 
la Gran Bretagna, sul ritiro 
di Israele dai territori occu
pati, americani e inglesi non 
useranno alcuna pressione 
per ottenerlo». C'fe una for
te corrente favorevole alia 
consegna della zona sotto oc
cupazione alle Nazioni Unite 
per un periodo transitorio: 
«Questo pu6 offrire Tunica 
speranza — dice il Times — 
altrimenti si avra una guerra 
lunga e protratta ». 

Israele 
«conferma» 

Malgrado gli sforzi del 
« Lobby » pro-israeliano il qua-
dro tracciato da Hodgkm non 
e stato ne poteva essere smen-
tito. Al contrano, sono stati 
gli stessi portavoce militari 
israeliani che tre giorni fa, 
nel corso di una conferenza 
stampa a Tel Aviv, a cui il 
Times ha dato grande rilie-
vo, hanno cercato di accre-
ditare il « successo » delle mi-
sure adottate contro gli ara
bi, e cosi faeendo hanno con-
fermato passo per passo la 
dettagliata descrizione deUa 
repressione fatta dal giorna-
lista inglese. Sul piano poli
tico l'appoggio alia tesi di 
Hodgkin e venuto da quel 
gruppo di deputati labumti 
e conservatori (Mahyew, GU-
mour, Walters, ecc.) die in 
questi anni difficili ha corag-
giosamente e coerentemente 
cercato di introdurre un ele-
rnento razionale nella discus-
sione, ed ha sempre cluarito 
e difeso il punto di vista are-
bo e la questione del popolo 
palestinese davanti ad ogni 
interessato tentativo di igno-
rarli. «Se non si trova una 
via d'uscita aH'attuale impas
se — scrivono gli onorevoli 
Newens e Bidwell laburisti 
— non v'e dubbio che la n»-
sistenza araba craacere. fino 
a raggiungere una situaxione 
simile a quelle delTAigeria 
sotto la Francia. Sulla baa* 
del principio di autodeterml-
naikme non vi e alcuna ghi-
stiflcazione per roccupaaiooe 
israeliana. Davanti all'aocre-
sciuto peso della daatrm dopo 
le ultime eleaioni ad Israele 
e piti che mai neeeaeario rad
doppiare la praatioae «ul fo-
vemo israehano par one, fe> 
nuina accettaaione della rtae> 
luiione deU-ONU del 
bre lft«7>. 


