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Lo scioglimento del MPL 

II problema 
che resta 

Lo scioglimento del Movi
mento politico dei lavorato-
ri (MPL) c la presa d'atto 
(a che servirebbero gli eu-
femismi?) di una sconfitta. 
II risultato conscguito il 7 
maggio dal tentativo di da
re una mi ova collocazione e 
una nuova prospettiva a 
una parte, che si presume-
va e si spcrava consistente, 
di quell'elettorato cattolico 
che aveva trovato la propria 
rappresentanza nella sinistra 
sociale democristiana e sta-
to negativo: 120.000 voti, 
pari alio 0,4fc del totale, 
hanno indicato — secondo 
il giudizio dcgli stessi pro-
tagonisti — che « proposte 
di nuove formazioni politi-
che che si afTianehino ai 
partiti storici della sinistra 
non hanno oggi una base 
di massa sufTiciente per po-
tersi sviluppare positiva-
mente e restano oggettiva-
mente relegate in una di-
mensione minoritaria inade-
guata alia durezza dello scon-
tro politico ». Da tale con-
statazione discende la scelta 
di confluire nell'area socia
lista, largamente intesa. La 
maggioranza (all'incirca il 
70p'o) ha annunciato che en-
trera nel PSI al prossimo 
congresso, una minoranza 
pare intenda collegarsi con 
il gruppo che ha deciso di 
proseguire in termini nuovi 
l'esperienza del PSIUP. Da 
alcuni centri emiliani si se-
gnalano casi di adesione al 
PCI. 

Questo spostamento di 
area politica, pur se prepa-
rato dal ruolo che i militan-
ti del MPL hanno assolto 
nella sinistra italiana ncgli 
ultimi anni, e quindi in lar-
ga misura scontato, non 
pud essere considerato sol-
tanto come un approdo lo-
gico e coerente. Ha pure 
un peso (e se ne e accorto 
qualche conservatore) il fat-
to che non sia il partito sto-
rico del cattolicesimo italia-
110 il punto terminale del 
travaglio di una avanguar-
dia politica cattolica come 
quella che si e formata e 
raccolta attorno a Livio La
bor. Se non altro perche 
bisogna rifarsi addietro ne-
gli anni per trovare una se-
cessione in qualche modo 
analoga a quella consuma-
tasi ora (e alia Sinistra cri-
stiana che pensiamo, pur se 
non ci sfuggono le profonde 
differenze tra i due movi-
menti e tra le vicende che 
attraversarono in situazioni 
storiche tanto diverse). 

Tuttavia, se i problemi 
aperti dalla nuova colloca
zione di Labor e dei suoi 
compagni non si csauriscono 
certo nelle loro vicende per-
sonali e neppure nella « cac-
cia ai voti orfani », piu che 
sullo sbocco e sulla natura 
dell'esperienza teste conclu-
sa che occorre riflettere. 
Anche perche essa resta la 
premessa degli apporti che 
i militanti del MPL potran-
no dare nei vari settori del 
movimento operaio in cui 
hanno deciso di collocarsi. 

L'originalita e la sugge-
stione di questa vicenda 
stanno nel fatto che essa 
riassume, quasi emblemati-
camente, alcuni dei dati 
fondamentali della parteci-
pazione del movimento po-
polarc cattolico alia lotta 
sociale e politica di qucsti 
anni. II crogiuolo dell'espe
rienza sono state le ACLI 
e cioe 1'organizzazionc che 
Pio XII, nella sua coerenza 
di conservatore, aveva co-
stituito dopo il crollo del 
regime fascista come una 
polizza di assicurazione mo-
derata contro i rischi che 
la corrente cristiana avreb-
be potuto correre aderendo 
al sindacato unitario. E 
sulle ACLI quel papa e le 
gerarchie della Chiesa ave-
vano fatto leva per la scis-
Bione del 1948. 

Per anni 1'organizzazione 
cristiana dei lavoratori a-
vrebbe poi assolto discipli-
natamente la funzione su-
balterna che le era stata 
assegnata, fornendo un do
cile strumento al moderati-
smo cristiano, appunto co
me associazionc collaterale, 
come serbatoio di consensi 
e di voti sicuri, come una 
gorta di « Bonomiana > del 
movimento operaio. Se per 
qualcosa si segnalo in quc-
gli anni, fu per ccccsso di 
zelo: nel luglio 1960 1c ACLI 
arrivarono a sostenerc Tam-
broni mentrc Giulio Pasto-
re e gli altri csponenti sin-
dacalisti (e cioe proprio gli 
amici degli aclisti) si dimet-
tcvano dal govcrno. Ma gia 
agli albori del breve papa-
to giovanneo si era awia ta 
attorno alia rivista non a 
caso intitolata Movimento 
operaio cristiano la forma-
zione di quel nuovo gruppo 
dirigente (da Labor a Bren-

- na, da Gabaglio a Rosati) 
che concepiva le ACLI come 
sezione cristiana del movi
mento operaio in polemica 
con rorientamento e la 
pratica che nc avevano fat-

- to una mera associazionc di 
apostolato c di promozionc 
religiosa nel mondo del la-

, voro. 
Da quella intuizione, di-

ventata concrctamcnte ope-
rante grazie all'aggiorna-
Mento conciliare e alle sol-

lecitazioni provocate dalla 
stessa dinamica del capita-
lismo italiano e maturata la 
svolta che ha fatto delle 
ACLI uno dei protagonisti 
dello scontro sociale e del
lo stesso processo di unita 
sindacale. Quando sara fat-
ta la storia di quel trava
glio decennalo si valutera 
la complnssa funzione assol-
ta da una leadership che si 
trovava a fare i conti con 
le organicho insufficienze 
della cosiddetta dottrina so
ciale cristiana e, in pari 
tempo, con le contraddizio-
ni dcrivanti dal suo stesso 
audace empirismo, oltre che 
dal peso inerziale della tra-
dizione e di altri condizio-
namenti moderati. Ma cio 
che contava in quegli an
ni (e la parte piu avvertita 
del movimento operaio ne 
ebbe consapevolezza) non 
erano tanto certe approssi-
mazioni o ccrti discutibili 
surrogati verbali (« strate-
gia del cambiamento ». « a-
zione sociale », « societa del 
lavoro ») attraverso i quali 
pur sempre si affinavano le 
armi della critica al siste-
ma capitalistico, quanto il 
fatto che contro questo si-
stema le masse operaic cat-
toliche attuavano «la criti
ca delle armi ». 

Per la prima volta cio av-
veniva non in concorrenza 
ma in collaborazione con le 
componenti di ispirazione 
marxista, non per promuo-
vere correttivi di tipo rifor-
mistico ma per contestare 
la logica stessa dello sfrut-
tamento. Questo fu l'essen-
ziale, anche se resta da chia-
rire come e attraverso qua
li processi politico-culturali 
nelle ACLI si siano intrec-
ciate le polemiche di taglio 
moralistico contro « il pec-
cato sociale», le antistori-
che nostalgie per il mondo 
precapitalistico e l'uso di 
strumenti di analisi mutuati 
o fortemente influenzati 
dal marxismo. 

Varcata la soglia di una 
esperienza di lotta per l'e-
mancipazione sociale si trat-
tava di superare la soglia 
della emancipazione politi
ca. Dichiarata nel 1969 la 
fine del collateralismo, ovve-
rosia della soggezione del
le ACLI alia DC, furono po-
ste le premesse per una 
nuova collocazione della 
massa dell'elettorato aclista 
H'avanguardia, per la DC 
non aveva votato neppure 
nel 1968). Personalmente, 
abbiamo avuto l'impressione 
che solo neH'ultimo anno il 
gruppo dirigente delle A-
CLI si sia orientato netta-
mente verso il MPL fonda-
to da Labor sin dal luglio 
1970. Due mesi dopo la na-
scita della formazione poli
tica che ora si e sciolta, 
Emilio Gabaglio a quella 
che sarebbe stata 1'ultima 
Vallombrosa (il convegno 
della «scelta socialista », 
poi parzialmente ritrattata 
sotto 1'offensiva del mode-
ratismo vaticano) ci parve 
ancora indeciso sull'alterna-
tiva cui era esposto il cor-
po elettorale aclista, tra le 
suggestioni del movimento 
di Labor e una diaspora tra 
i partiti della sinistra italia
na. Probabilmentc, a deter-
minare questa incertezza (se 
essa vi fu) aveva contribui-
to la discussa esperienza 
deP'ACPOL in cui erano 
confluiti, tra il 1969 e il 
1970. ma senza lasciare le 
rispettive organizzazioni, e-
sponenti della sinistra de
mocristiana e della sinistra 
socialista nonche la sinistra 
della CISL; forse con una 
sorta di implicita intesa, 
che pero non si sarebbe 
tradotta in atto, sulla neces
sity di fondare un nuovo 
movimento politico autono-
mo che facessc perno. sul 
piano sociale, sul sindacali-
smo cattolico di sinistra e 
sulle ACLI c, sul piano po
litico, sulle componenti piu 
avanzatc dei maggiori par
titi di ccntro-sinistra. Ma. 
a detcrminare un di verso o-
ricntamento della sinistra 
socialista. intcrveniva la rot-
tura dcH'unificazione con la 
socialdemocrazia, o almeno 
questa fu la giustificazione 
per il distacco da una ipo-
tcsi politica che prcsumeva 
di poter comporrc insiemc, 
a tavolino. matrici storiche, 
politichc c culturali sostan-
zialmente diverse. 

Resta invece fondato il 
duhbio se il eruppo di Do-
nat Cattin abbia sul serio 
mai pensato di romperc con 
la DC. Comunquc non rup-
pe e, nonostante la polemi
ca che si apcrse con Labor, 
lo scudo crociato non ha pa-
gato il preventivato prezzo 
a sinistra. La crisi del MPL 
trae appunto origine dal 
non essere questo movimen
to riuscilo a offrire lo sboc
co politico che la nuova c-
sperienza sociale c sindaca
le del movimento operaio 
cristiano postulava. 

Di questo, owiamente, 
non si discutc soltanto nel 
MPL, ma anche nel nostro 
partito, perche 6 uno dei 
nodi non sciolti del movi
mento operaio italiano. 

Aniello Coppola 

La questione palestinese: origini di un dramma del mondo contemporaneo 

L'ATTO DI NASCITA DEI FEDAYIN 
La resisfenza entra in scena nel gennaio 1965 - E# lo sbocco di un processo che e passato attraverso le t rage die di un popolo: le guerre di conquista 
israeliane, le aggressioni delle potenze imperialiste, la affermazione di uno stato che appare come una colonia e un avamposto dello straniero 
La seconda guerra mondia-

le impose un intervallo for-
zato agli scontri e ai conflittl 
in Palestina (anche se nuclei 
delle due organizzazioni ebrai-
che Irgun Zivei Leuvii e Stern 
non mancarono di condurre 
sporadlche azioni contro gli 
inglesi, mentre l'Agenzia 
ebraica reclutava una «bri-
gata ebraica» che avrebbe 
partecipato alle operazioni di 
guerra nelle file alleate); ma 
al tempo stesso H dllagare del
le annate hitleriane in tutta 
l'Europa e la mostruosa pra
tica hitleriana del genocidio 
davano un nuovo vigoroso im-
pulso alia immigrazione ebrai
ca, nonostante i « limiti » im-
posti col Libra bianco del 1939. 
II conflitto con Londra era 
inevitabile; esso esplodeva in-
fatti in tutta la sua violenza, 
ad opera dell'/rgim e della 
Stern, nel 194445, quando si 
delineava ormai la disfatta 
nazista. 

Dopo la fine del conflitto, 
si combatte in Palestina una 
lotta senza esclusione di col-
pi: le due organizzazioni ter-

roristiche ebraiche colpiscono 
indifferentemente inglesi ed 
arabi; l'«esercito» dell'Agen-
zia ebraica, I'Hagana, deplo-
ra ufficialmente il terrorismo, 
ma di fatto lo tollera e spesso 
lo aiuta direttamente; i guer-
riglieri dell'« esercito di llbe-
razione» arabo direttl dal-
1'iracheno Pawzi el Khauky 
nettamente Inferiori per uo-
mini ed armamento, cercano 
di contrastare le milizie sio-
niste, evitando lo scontro con 
gli inglesi. La situazlone appa
re ben presto senza vie di 
uscita. 

II 14 febbraio 1947, il mi-
nistro degli esteri Bevin 
preannuncia il ritlro della 
Gran Bretagna dalla Palesti
na, rimettendone le sorti nel
le mani dell'ONU; il 29 no-
vembre dello stesso anno, do
po un serrato dibattito diplo-
matico, le Nazioni Unite vo-
tano a maggioranza un piano 
di spartizione che assegna il 
56 per cento del territorio pa
lestinese alio Stato ebraico e il 
42 per cento alio Stato arabo, 
mentre sul restante 2 per cen

to, 6 prevista la creaaione del
la « zona internazionale » di 
Gerusalemme, in quanto se-
de dei luoghi santi di tre re
ligion!. II ritiro definltivo de
gli inglesi, con la costituzione 
dei due Stati, 6 fissato per 
il 15 maggio 1948. 

Contestato sia dagli arabi 
che dagli ebrei, il piano di 
spartizione determina un rapi-
do peggioramento della crisi. 
Gli oltranzisti dell'Irgun e del
la Stern lanciano una campa-
gna militare volta ad occupa-
re la maggior quantita di ter
ritorio possibile e a indurre la 
popolazione araba all'esodo 
dalla Palestina. Due esempi 
drammatici ed illuminanti di 
questa politica sono rappre-
sentati dalla conquista ebrai
ca di Giaffa (assegnata dal-
TONU alio Stato arabo) e la 
strage di Deir Yassin, nella 
« zona internazionale » dove la 
notte del 9 aprile 1948 una 
banda delPJrgftm fece irruzio-

S
ie massacrando a sangue 
reddo 254'arabi, in maggio' 
anza donne, vecchi e bam-
iini (responsabile diretto del-

l'« operazlone » fu Menachem 
Begin, poi ministro di Tel 
Aviv, che rivendlca tuttora la 
« validita politica » di quel ge-
sto criminale). 

II 14 maggio 1948, poche ore 
prima che partisse l'ultimo 
soldato inglese, i dlrlgenti sio-
nisti proclamavano unilateral-
mente la costituzione del
lo Stato d'Israele; 11 giorno do
po le truppe di alcuni Paesl 
arabi (Egitto, Giordanla. Si-
ria, Irak. Libano, Arabia Sau-
dita) entravano nel territorio 
palestinese. Cominciava cosl 
quella che e conosciuta come 
la «prima guerra arabopa-
lestlnese», sulla quale tutta
via occorre dire alcune verita 
poco note. 

In primo luogo, la guerra 
scaturl dalla reazione araba 
ad un atto unilaterale dei slo-
nisti, che calpestava i dirlttl 
del popolo palestinese e le 
stesse risoluzioni dell'ONU. In 
secondo luogo, non seconda-
rio, fu il ruolo svolto da Lon
dra. la cui influenza era de-
terminante su moltl dei regi-
mi arabi (Irak, Egitto, Gior-

Guerriglieri di « Al Fatah » durante un'esercitazione 

MOSTRA NELLA SALA D'ARMI DI PALAZZO VECCHIO 

IL RESTAURO IN UNGHERIA 
Una difficile opera di recupero e di salvaguardia realizzafa attraverso una politica che ha saputo affron-
fare organicamenfe i problemi della futela dei monumenfi, della loro valorizzazione e del loro uso 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, settembre 

I/Ungheria celebra questo 
anno il centenario della tu-
tela istituzionale dei suoi mo-
numenti. In questa occasio-
ne e .stata allestita, nella Sa-
la d'Armi di Palazzo Vecchio. 
su invito del Comune (as-
sessorato alia Cultura). una 
mostra (che si chiudera 1'8 
ottobre). la quale documenta, 
appunto Topera di tutela e 
d; valorizzazione del patri-
monio monumentale unghe-
rese. Essa si compone di due 
settori: quello fotografico e 
quello librario con una espo-
sizione dei testi sulle conser-
vazioni delle opere architet-
toniche. 

Quello che. naturalmente. 
colpisce di piu 1'attenzione 
dei visitatori e il settore fo 
tografico che off re — attra
verso I'opera di uno dei piu 
qualificati artisti. Lajos Do-
bos — un suggestivo quadro 
dell'architettura ungherese at
traverso i secoli. 

Chiese e forte2ze romanl-
che. castelli e cittA medieva-
li di stile gotico, edifici rina-
scimentali, minarcti e fortez-
ze lasciate dalla dominazio-
ne turca, palazzi e quartieri 
barocchi, monumenti dell'ar-
te popolare (case coloniche, 
botteghe, mulini, cantine e 
csarde) e testimonianze del-
l'eclettismo ungherese, che 
tanto peso ha nel paesaggio 
urbano di Budapest, sono sta
ti recuperati, restaurati ed 
in molti casi sottratti alia to
tale distruzione. Questo pa-
trimonio ha subito, infatti, 
nei secoli notevoli danni: dal
le ondate migratorie del IV 
secolo. al saccheggio del tar-
tari, dall'occupazione turca di 
un secolo e mezzo (dai pri-
mi del *500 alia seconda me-
ta del '600), fino alle tremen-
de devastazioni della seconda 
guerra mondlale. 

Si e trattato, dunque, e si 

tratta di un'opera di recupe
ro e salvaguardia difficile ed 
impegnativa. i cui positivi ri-
sultati sono in parte docu-
mentati da questa interessan-
te mostra, unica in Italia (la 
prossima tappa sara proba-
bilmente Vienna). 

Impossibile. owiamente. de-
scrivere in questa occasione 
tutti i a pezzi» che compon-
gono l'esposizione. Si puo so
lo segnalare il fatto che le 
immagini fotografiche ripro-
ducono (e le pubblicazioni ne 
illustrano i criteri metodolo-
gici seguiti) quasi tutte le 
piu interessanti opere di re-
stauro compiute. particolar 
mente negli ultimi 25 anni. 
Ci riferiamo al complesso del
la Fortezza medievale e del-
l'ex palazzo reale di Buda, 
costruito a partire dalla fine 
del XIII secolo e poi r:co
struito nel XVIII e XIX se
colo in stile barocco ed eclet 
tico. oggi adibito a musco, 
biblioteca, pinacoteca (I'opera 
condotta, sin daU'immediato 
dopoguerra con l'apporto di 
studenti e studiosi volontari. 
ha richiesto 15 anni di lavori 
di scavo per recuperare la for
tezza: ora. tutto il comples
so e restaurato e domina, in 
un'armonlosa coesistenza di 
stili, la citta); potremmo ci-
tare la fortezza a quattro tor-
ri di Diosgyor, della seconda 
meta del "300. la chiesa pae-
sana del XIII secolo di Vo-
rosbereny, quella romanica, ri-
costruita durante il periodo 
barocco, di Pelsoors (restau-
rata conservando queste ag-
glunte), i palazzi di provin 
cia (tra cui quello di Bozsok, 
ora casa di villeggiatura), le 
case medieval! del castello di 
Buda, le abitazioni ed i vil-
laggl rurali. che caratterizza-
no Tarchitettura popolare un
gherese ed 11 paesaggio. 

La mostra e interessante an
che per conoscere, oltre ai cri
teri ed ai me tod i del restau-
ro, la politica che vlene por-

tata avanti per la tutela del 
patrimonio artistico. Aspetti, 
questi. che sono stati tratta-
ti nel corso di una confer 
renza tenuta presso la Gal'«: 
ria degli Uffizi. alia presen-
za di architetti. storici del-
Tarte, tecnici del restauro 
studenti. dalFarchitetto Fe 
renc Mer^nyi, direttore gene-
rale della soprintendenza na-
zionale dei monumenti dTJn 
gheria e docente di storia del 
Tarchitettura moderna al Po 
iitecnico di Budapest. 

Innanzttutto si deve rileva-
re che dal 1949. la tutela del 
monumenti e passata, dal ml 
nistero della pubblica istru 
zione a quello dell'edilizia, 
dell'urbanistica e dell'ar 
chitettura (mentre i musei 
sono rimasti sotto la P.I.). La 
Soprintendenza nazionale. ol
tre ad assicurare una dire 
zione specializzata nel cam-
po dell'edilizia. svolge un'azio-
ne coordinata di ricerca scien-
tifica, di progettazione e di 
esecuzione architettonica su 
tutto il territorio (tranne a 
Budapest, di competenza dl 
quella soprintendenza). prov-
vedendo anche al personale 
ed al materiale necessario. 

Cio consente di affrontarw 
con una visione d'insieme i 
problemi della tutela dei sin-
goli monumenti. della loro 
valorizzazione, del loro uso. 

La sorte degli edifici mo
numental! viene percid deci-
sa, nella maggioranza dei ca
s t nel momento della piani-
ficazione urbanistica, nel cor
so della elaborazione del pla-
ni regolatori. Dei 72 agglome-
ratl urban! dei quali, negll 
anni '50. 6 stato effettuato lo 
esame del valore urbani-
stico e monumentale. i cen
tri storici di 13 citta. ricchl 
di opere e complessi artistici, 
sono stati dichiarati «zone 
monumentally, il che com-
porta la loro ricostruzione 
parziale o completa ed 11 loro 
vincolo. Da notare che il pa
trimonio monumentale e sta

to suddiviso in nove cate-
gorie: case d'abitazione (che 
rappresentano il 28.68°b), chie
se (25.451), costruzioni popo-
lari di valore etnico 17,58rr). 
ponti. statue e pietre tomba-
li (9,44%); palazzi di provin-
cia e urbani (7.04*'B), edifici 
p u b b 1 i c i (6.471), rovine 
(2 901). fortezze e castelli 
(2.13). edifici e monumenti 
del movimento operaio (031 
per cento): complessivamente 
sono sottoposti a tutela cir
ca 9 mila complessi. 

L'intervento anche sui sin-
goli monumenti e molto spes
so di carattere interdiscipli-
nare. da parte di un'equipe 
di esperti (I'architetto. il geo-
logo. lo storico deH'arte, lo 
archeologo. ecc) . I criteri di 
restauro. che si ispirano alia 
Carta di Venezia del '64. ten-
dono a presentare m modo 
autentico il passato. in ogni 
suo particolare. non falsifican-
do e non abbellendo niente 
di quanto e and a to distrutto. 
Un aitro a?petto. molto deli-
cato. sul quale e tuttora aper-
to il dibattito fra gli studio 
si. e quello della convivenza 
di antico e modemo. Fermo 
il principio della successione 
e della coesistenza di ogni 
epoca storica. inserimenti di 
edifici moderni in tessuti an-
tichi sono stati realizzati nel-
1'abitato del Castello di Buda 
ed in altri centri storici (So-
pron, Gyor. Pecs. Eger. ecc.) 
secondo il criterio della di-
stinzione dell'edificio e delle 
sue funzioni, e dell'armonia 
con l'ambiente ed il tessuto 
circostante. Tutto ci6 sotto-
linea l'attenzione e 1'impegno 
(cosa che non si pu6 dire 
del modo con cui lo Stato 
opera nel nostro paese) in 
Ungheria per la salvaguardia, 
la tutela, la difesa e la valo
rizzazione del patrimonio ar
tistico, monumentale, urbani-
stico e paesagglstlco. 

Marcello Uzzerini 

danla) 1 cui ufficiall e consi
gned milltarl inquadravano e 
comandavano eserciti arabi 
(tentando dunque ancora una 
volta di alimentare i conflittl 
per mantenere lo zamplno In 
Palestina). In terzo luogo gli 
ebrel non furono mal mlnac-
ciati di essere « schiacciatl »: 
le forze furono sostanzialmen-
te pari per quasi tutta la du-
rata della guerra, con un cer
to vantaggio numerico per 
Israele verso la fine (60 mi-
la combattentl, contro 40 mi-
la soldatl arabi); e questo 
senza contare la g\h netta su
periority strategica e tecno-
logica degli ebrei. Infine, le 
ostilita si svolsero esclusiva-
mente sul territorio che I'ONU 
aveva assegnato alio Stato 
arabo e che gli ebrei aveva
no occupato prima del 15 mag
gio. 

Guardando alia sostanza 
delle cose e ai risultatl del 
conflitto, si puo dunque dire 
che la guerra del 1948-49 fu la 
prima guerra « di conquista » 
degli israeliani, che al ter-
mine delle operazioni (11 mar-
zo 1949) occupavano grosso 
modo 1'80 per cento del terri
torio palestinese (circa un ter
zo In piu dl quello assegnato 
loro dall'ONU). Anche qui ci 
sono due espisodi eloquenti: 
l'assassinio il 17 settembre 
1948 per mano ebraica del con-
te Folke Bernadotte, mediato-
re dell'ONU e « colpevole » dl 
voler mettere un alt all'espan-
sione dello Stato ebraico; e la 
occupazione a sorpresa del vil-
laggio arabo dl Umm Rash-
rash sul Golfo di Akaba il 
10 marzo 1949, tredici giorni 
dopo I'entrata in vigore del-
l'armistizio che non prevede-
va in quella zona alcun ac-
cesso israeliano al mare (pro
prio la verra costruito il porto 
di Eilath, il cui «sblocco» 
fornira il pretesto per le guer
re di aggressione dei 1956 e 
del 1967). 

Israele dunque esiste, una 
nuova realta statale si e co-
stituita nel Medio Oriente. 
Avrebbe potuto essere uno 
Stato mediterraneo - asiatlco, 
multinazionale, culturalmente 
e economicamente inserito nel 
mondo che lo circonda. Ma 
gli eventi che abbiamo ricor-
dato ne hanno fatto invece 
quel « baluardo dell'Europa» 
che Herzl profetizzava; esso 
appare concretamente agli 
arabi — per dirla con Maxi-
me Rodinson — come «una 
colonia straniera, sostenuta 
dalle potenze bianche insedia-
tasi su una parte del loro ter
ritorio, cacciandone la mag
gior parte degli abitanti 
arabi». 

Lo Stato ebraico si costitui-
sce cosi come uno Stato esclu-
sivista, a base razziale e con-
fessionale; oltre 500 mila so
no i profughi, mentre circa 
200 mila arabi restano nei con-
fini di Israele, dove sono tutto
ra soggetti ad un regime di 
tipo militare (vedi Sabri Ge-
ries: «GIi arabi in Israele», 
Einaudi 1971). L'ONU mvita 
i dirigenti di Tel Aviv a con-
sentlre il ritorno dei profughi 
o a indennizzare quelli che 
non vogliono rientrare; ma 
Israele rifiuta recisamente. II 
suo capo, Ben Gurion dichia-
ra: «Dobbiamo fare di tutto 
che non tornino mai». E men
tre gli arabi vengono espulsi, 
la «legge del ritomo » ricono-
sce automaticamente la citta-
dinanza di Israele ad ogni 
ebreo, di qualsiasi parte del 
mondo, che metta piede nei 
suoi confini. 

Tutto cio comporta l'aper-
to sostegno dl Israele da par
te del cosiddetto «mondo li-
bero », Inghilterra e Stati Uni-
ti in testa, tanto piu quanto 
piu si andra espandendo e raf-
forzando il moto di liberazio-
ne nazionale arabo, che met-
te in discussione gli interes-
si colonialistici, strategici e 
petrohferi dell'Occidente. Si 
tratta del resto di un lega-
me vitale per Israele, le cui 
risorse economiche, nel primo 
decennio soprattutto, sono in
sufficient! a far fronte alle ne
cessity di una popolazione in 
rapido aumento e rendono in-
dispensabile «una corrente 
ininterrotta di denaro e di ap 
poggio politico da parte degli 
ebrei degli Stati Uniti», co
me scriveva fin dal 1948 lo 
esperto americano Van Al 
styne. 

La politica espansionistica 
di Israele conoscera una pa 
rentesi di 14 mesi, dal dicem 
bre 1953 al febbraio 1955. con 
il governo di Sharett. che ten 
tera di varare una linea piu 
flcssibile e di awiare discreti 
contatti con gli arabi, e so
prattutto con Nasser. Ma gli 
oltranzisti di Tel Aviv con 
danneranno il suo tentativo 
al fallimento; ed e sintoma 
tico che l'ascesa e la caduta 
di Sharett siano marcate da 
due dure rappresaglie contro 
i vicini arabi: l'attacco al vil 
laggio di Kibya, in Giorda 
nia, con 53 civili uccisi (15 
ottobre 1953) e il raid contrr 
il comando egiziano a Ga/A 
con 38 morti e 31 feriti (21 
febbraio 1955). 

Agli occhi degli arabi il col 
po di Gaza segna il ritomo 
definitivo di Israele alia po 
litica oltranzista ed cspansio 
nistica: Nasser chiede arnv 
ai Pacsi socialisti, costituisce. 
neH'ambito delle forze arma 
te eglziane, i prim! gruppi d; 
Jedayin, destinati ad opera re 
dal territorio di Gaza. Ormai 
il meccanismo si e messo in 
moto, e si rivelera inarresta 
bile. 

II 29 ottobre 1956 e la guer
ra: dopo un accordo segre 
to con Londra e Parigi, du-
ramente colpite dalla naziona-
lizzazione del Canale di Suez 
le truppe israeliane invadono 
il Sinai; il 5 novembre pa-
racadutistl inglesi c francesi 
vengono lanciatl a Porto Said 
e Suez, In precedenza bom-
bardate; le vittime eglziane 
sono migliaia. Ma la spedizio-
ne si risolve in un dlsastro: 

11 monito deirURSS, la scon-
fessione degli USA, la condan-
na dell'ONU costrlngono gli 
invasorl a rltlrarsl. Israele ha 
ottenuto due risultatl: lo sbloc
co del porto dl Eilath (con la 
occupazione di Sharm el 
Sheik sullo stretto dl Tiran, 
da parte dei «caschi blu») 
e l'approfondimento del sol-
co ormai forse irreparabl-
le, che divide lo Stato ebraico 
dal suoi vicini arabi. 

E' dopo il 1956 che comin-
cia a delinearsi concretamen
te in campo arabo, la presen-
za politica della «entita pa
lestinese». Fino allora I pro
fughi dalla Palestina (oltre un 
milione e mezzo ormai) era-
no vissuti in condizioni di fru-
strazione e di misena ne-
gl sterminatl campi di rac
colta di Glordania, di Siria, 
del Libano, aspettanto che fos-
sero gli eserciti degli «Stati 
fratelli» a liberare la loro pa-
tria, parte integrante della 
« nazione araba ». Ma adesso, 
anche se ancora in maniera 
non palese, comincia a ser-
peggiare uno spirito nuovo, 
che si ricollega alle lotte de
gli anni trenta. 

In questo clima, 11 vertice 
arabo del gennaio 1964, al 
Cairo, sotto la spinta dei re-
gimi rivoluzionari (Egitto, Si
ria, Irak) decide di dare nuo
ve forme di organizzazione 
alia « entita palestinese ». Nel 
maggio 1964, si riunisce il pri
mo « congresso nazionale pale
stinese » che da vita alia Or

ganizzazione per la Liberasio-
ne della Palestina (OLP), la 
cui presldenza vlene affldata 
ad Ahmed Shukelrl, gia se-
gretario della Lega araba. 81 
decide anche la formazione 
di una Armata di Liberazio-
ne Palestinese, i cui ufficiall 
saranno formatl nelle accade-
mie arabe e che sar i aggre-
gata agli eserciti egiziano, si-
rlano, iracheno. II gruppo diri
gente dell'OLP e pero costl-
tuito da element! del naziona-
lismo arabo tradlzionale, dl 
quella media e plccola bor-
ghesia palestinese che era rlu-
scita — a differenza della 
massa dei profughi — a inse-
rirsi nelle strutture socio-eco-
nomiche dei varl paesl ara
bi, con una visione spesso al-
trettanto sciovinista, anche se 
in senso opposto di quella dei 
dirigenti israeliani. 

Ma nei campi del profughi 
sta maturando lentamente, co
me abbiamo detto, una realta 
piu avanzata. II 1. gennaio 
1965 un attacco di guerrlglieri 
in territorio israeliano provo-
ca 12 morti: e la prima axlo-
ne, l'atto «pubbllco» di na-
sclta, del movimento dl llbe-
razione Al Fatah e del suo 
braccio militare Al Assifa. La 
Resistenza palestinese, quella 
autentlca, e\ entrata in sce
na, anche se il mondo an
cora non ne puo prevedere 
gli sviluppi. 

Giancarlo Lannutti 
(2 - continua) 
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