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Inter vista con il leader progressista AH Yata 

ricerca II Mar occo 
cr una via democratica 

La minaccia dei putsch militari - Isolamento del potere politico dal paese - La casta de-
gli ufficiali e pronta ad approfittare della divisione delle forze nazionali - Necessita del-
la democratizzazione e dell'unita delle masse contro i feudatari e la grossa borghesia 

II compagno All Yata, lea
der del Partito marocchino 
della liberazione e del socia-
lismo, ha rilasciato al nostra 
giornale un'intervista sul si-
gtiiflcato del complotto anti-
monarchico della scorsa esta
te, sulla situazione politico e 
tulle prospettive. 

— Da cht e stato organlz-
•, zato il complotto del 16 ago-

sto e a che cosa mlrava? 
— L'autore dell'attentato del 

16 agosto 1972 era 11 generate 
Oufkir, mlnistro della Difesa 
e membro delle Forze armate 
reali. L'attentato era In so-
stanza una ripetizione del fal-
llto putsch del 10 luglio 1971, 
che non era stato diretto da 
Oufkir, ma da un gruppo di 
general! e di ufficiali superlo-
ri, sublto giustlziati. Bisogna 
dunque scartare la tesi della 
sola ambizione personate di 
Oufkir. 

Oufkir, come gll autori del 
colpo del '71, apparteneva a 
una frazione della societa ma-
rocchina, legata alia feudali
ty ed alia borghesia « compra-
dora », che si e favolosamente 
arricchita dopo l'lndipenden-
za e dispone attualmente di 
una considerevole potenza eco-
nomica. Questa frazione pos-
siede vaste aziende agricole, 
azioni nelle grandi Imprese 
neo-colonialiste, partecipazio-
ni bancarie, beni immobili in 
Marocco e aH'estero e tratta 
con pochi scrupoli una gran 
quantity d'affari colossali. 
Ma, pur partecipando alia 
gestione degll affarl del pae
se, non detiene 1 poteri di de-
cisione, la direzione dello 
Stato. Ora, nella situazione di 
crisl che il Marocco conosce 
da almeno dieci anni, a que
sta frazione di privilegiati in-
teressava ottenere un potere 
csclusivo. tale da costituire 
una difesa dei suol interessl 
minacciati dalla instabilita clr-
costante e dalla rivendlcazlo* 
ne popolare. 

Per gli organizzatori del 
putsch, la sopravvivenza o 
meno della monarch la sembra 
essere stata una questione se-
condaria. E' certo, in ogni 
caso, che essi non avevano al-
cuna preoccupazione democra
tica. In entrambi gli attenta-
ti, hanno agito al di fuori del 
popolo, al di fuori dei par-
tlti politici e, se avessero 
avuto successo, si sarebbero 
rivolti, a scadenza piu o me
no breve, contro i partiti e 
le organizzazioni politiche 
per smantellarli, per instau-
rare la dittatura. Essi non 
avrebbero esitato a ricorrere 
al terrore per elimlnare ogni 
opposizione. 

II ruolo del 
gen, Oufkir 

Al contrario dei congiurati 
del 1971, Oufkir sembra aver 
preparato il terreno, sul pia
no politico, prendendo contat-
to con uomini politici e rap-
presentanti di diverse frazio-
ni della borghesia. La sua tat-
tica sembra essere stata quel-
la di dare assicurazioni, agli 
inizi, per consolidare il suo 
potere. Ma questa fase avreb-
be avuto breve durata. L'uo-
mo d'azione e il nemico della 
democrazia che Oufkir era 
sempre stato non poteva tra-
sformarsi, dall'oggi al doma-
ni, in instauratore di una vi
ta politica rappresentativa e 
libera. 

— Come si splega la ripe-
tizione del putsch militare a 
distanza dl tredici mesi? 

• — La spiegazlone e nel vuo-
to politico e nell'lnerzia del 
potere, che ha eretto una bar-
riera per arginare l'energia 
politica implicita nell'influen-
za e nell'azione dei partiti, 
impedendole di esprimersi de-
mocraticamente. La vita poli
tica, attiva e incessante a li-
vello delle masse, e totalmen-
te ignorata dalle sfere dlrigen-
ti dello Stato: non esiste vi
ta parlamentare, ma una 
cterra di nessuno » dove pos-
•ono awenturarsi soltanto i 
membri di questa frazione 
che fa i suoi affari, fa mer-
cimonio dell'influenza e sac-
eheggia l'economia nazionale 
e dove gli stessi rappresentan-
ti della borghesia nazionale 
hanno difficolta ad intro-
dursi. 

II potere, isolate in questo 
deserto, si trova dunque mal 
difeso contro le imprese de-
gli avventurieri. 

D'altra parte, uomini since-
ri, e forse anche progressistl, 
come alcuni giovani ufficiali. 
manifestano la loro impazien-
xa. e non vedono altro mezzo 
per imporre un cambiamento. 
che il ricorso alia violenza. 

Infatti bisogna dire che 11 
potere non ha tratto nessun 
lnsegnamento dagli aweni-
menti del 10 luglio 1971. Non 
ha cercato di risolvere alcuno 
dei problemi fondamentali. Ha 
trattato con alcuni partiti na
tionalist!, nel segreto piu as-
aoluto, per cinque mesi, sol
tanto alio scopo di guadagnar 
tempo e di poter ricomincia-
re come prima. Non ha cam-
biato ne politica, ne stile di 
lavoro, ne uomini. 

In queste condizionl, la cri-
•i generate si e sempre piu 
approfondita e aggravata Non 
poteva non dare luogo a sus-
xulti. E se Oufkir non avesse 
•gito. altri lo avrebbero fatto. 

— II complotto aveva lega-
ml estcmi? 

— Non si possono ntenere 
fortuite le interferenze ame-
ricane che si ritrovano net 
due tentativi. NeH'uItimo. so-

f rattutto, II centro dl Kenitra 
la base deU'operazIone. Vi 

•J trovano 450 tecnlc! ameri-
c null* poteva essere ma- 1 progranima comune. 

neggiato o fatto a loro lnsa-
puta, o all'lnsaputa delle ba-
si dl radlo-comunlcazlone ame-
ricane istallate in Marocco. 
Infine le navl da guerra ame-
ricane che quel glorno si pre-
sentarono a Casablanca non 
erano arrivate per caso. Gli 
Statl Uniti avevano gift, dlmo-
strato, nell'affare Ben Barka, 
il 10 luglio e il 16 agosto, di 
scegllere sempre 11 momento 
del rafforzamento della stret-
ta economica francese sul Ma
rocco per intervenire. 

— E' possibile una via dl 
uscita? E quale? 

— Nol pensiamo che il vuo-
to politico nel quale il pote
re si e isolato e la caratteri-
stica vera delle condizionl che 
hanno reso possibile i due 
tentativi. II potere puo evi-
dentemente persistere nel suo 
orientamcnto, ma le forze na
zionali non possono. per quan-
to le concerne, limitarsi a una 
soluzione di attesa. Ecco per-
che insLstiamo essenzialmente 
nella nostra critica delle for
ze nazionali, che mancano di 
vigore nella loro azlone tra 
le masse e abdicano al loro 
ruolo storico. 

II danno della 
divisione 

La seconda debolezza e da
ta dalla divisione crescente di 
queste forze nazionali. L'al-
leanza detta «Kutla wata-
nia» non e stata, in fondo, 
che una facciata. L'UNPP e 
l'lstlqlal non hanno saputo 
unirsi su basi concrete; si so-
no accontentat! di un accor-
do al vertice, tra loro, lnvece 
di contribuire alia creazione 
di un vero fronte nazionale, 
che non escluda nessuna for-
za patriottlca, legato alle mas
se mediante l'azione e sulla 
base di comitati popolari. La 
«Kutla watanian ha mostra-
to in queste condizionl la sua 
inefficienza. Non ha reslstito 
all'lnsuccesso delle trattative 
segrete con 11 potere ed e 
crollata. L'UNPP si e sclssa 
in due formazioni che passa-
no il tempo a combattersl. 

La nostra posizione e che il 
rimedio esiste ed e la demo
cratizzazione delle istituzioni 
mediante l'elezione di una As-
semblea nazionale costdtuente 
sovrana, eletta a suffragio uni
versale, diretto e segreto, se-
condo la proporzionale inte
grate, che elabori una Cost!-
tuzione conforme al deslderi 
del popolo e agli interessi su-
premi, anti-imperialisti e pro-
gressisti del paese. 

La democrazia e lndispen-
sabile nella vita quotidiana. in 
particolare per il rispetto e 
1'allargamento della liberta 
pubblica: cio implica l'aboll-
zlone dell'interdizione che pe-
sa sul Partito della liberazio
ne e del socialismo, partito 
nazionale e legittimo, partito 
della classe operaia. del con-
tad ini poveri, della gioventu 
e degll intellettuali rivolu-
zionari. 

Si impone inoltre la defi-
nizione di un programma ml-
nimo di rinascita immediata, 
che preveda una vera rifor-
ma egraria, lo sviluppo del-
l'industria. la nazionalizzazlo-
ne dei settori-chiave dell'eco-
nomia, Tassorblmento della dl-
soccupazione, l'ingresso in 
massa dei giovani nella scuo-
!a, leggi sociali a favore del
le masse lavoratrici e una po
litica estera di indipendenza 
e di collaborazione con 1 pae-
si progressist!. 

Per ristabilire la situazione. 
facciamo appello a! partiti na
zionali e di massa. Da essi di-
pende lo sviluppo della situa
zione che attualmente oscilla 
tra due alternative: o l'azio
ne delle masse dart forza d'ur-
to politico ai partiti. fara pen-
dere la situazione in senso po
polare e imporra la democra
zia. o i partiti lasceranno an-
cora una volta sgretolare 1 
propri legami con le masse e 
i putsch si ripeteranno. 

-~ La stamps intemazlona-
le e marocchlna riporta la 
letter* del re ai partiti po
litic!, parla di incontri e dl 
consultation! con tutfi I rap-
presentanti delfopposizione. 
Si sono forse aperte nuove 
prospettive? 

— Quest! incontri hanno 
avuto luogo e rimangono per 
il momento in una fase espio-
rativa. Possono tuttavia apri-
re la via a una soluzione po
litica reale se i partiti assu-
meranno pienamente le loro 
responsabilita nei confront! 
del popolo; se il programma 
minimo di rinascita naziona
le comune sara dennito e por-
tato a termine. se sara for-
mata una unione solida di tut-
te le forze patriottiche e pro-
gressiste e se la democrazia 
sara effettiva. 

Noi ci pronunciamo per un 
govemo di unita nazionale 
senza preclusion!, compren-
dente rivoluzionari. progres
sist! e nazionalisti. capace di 
prendere prowediment! ur-
genti. di attuare le riforme 
di Ftrutture necessarie. d! far 
tacere le ambizioni della bor
ghesia « compradora » e del
la feudality e di staccare 11 
Marocco dal neocolonialismo. 

In queste condizionl la con-
vocazione dl elezioni imme
diate sarebbe una declsione 
affrettatA Noi pensiamo che 
le ?i debba rlnviare a data piu 
favorrvole 

Siamo per conto nostro. 
pronti ad assumere tutte le 
nastrc responsabilita per la 
salvezza e II rinnovamento e 
mettiamo tutti 1 nostri mezzi, 
i nostri quadri, la nostra in
fluenza a servizio del successo 
e della reallzzazlone dl questo 

Conferenza stampa del ministro Matteotti 

L0 SVILUPPO DEI RAPP0RTI 
FRA L'lTALIA E LA CINA 

Aperti da Pompidou i lavori del consesso comunitario 

I nove della CEE alle presecoi nodi 
politico-f inanziari dell'europeismo 

Assemblea di non-uguali - II discorso del Presidente francese che accusa Htalia di investire in paesi ricchi anziche 
industrializzare le sue regioni povere - L'intervento di Andreotti, che sopprime una parte del testo predisposto 

Dal nnstro torrisnond^nte europeau, di combattere Tin-uai nosiro comsponaeme flazlonej di trovare un atteg-
giamento comune nei grandi 

Ottanta mil lard 1 dl lire cir
ca d'lnterscamblo ltalo-clnese 
nel 1971; increments delle 
esportazionl (73 per cento) e 
delle importazionl (15 per 
cento) nei prlmi sel mesi dal 
1972: questa la situazione del 
rapport! commercial! ltalo-cl-
nesl illustrata leri, nel corso 
dl una conferenza stampa, dal 
ministro del Commercio con 
l'estero, Matteo Matteotti, al 
rientro dalla sua visita in Ci-
na per l'inaugurazione della 
mostra lndustriale «Italia 
"72» Inaugurata 11 10 ottobre 
a Pechino ed alia quale par-
teclpano oltre 600 operatorl 
commercial! e tecnlci Italianl, 
in rappresentanza dl 280 dlt-
te espositricl. 

La delegazione italiana ha 
avuto un incontro con 11 mi
nistro per 11 Commercio con 
Testero Pal Hslang-Kuo e, pri
ma dl lasclare Pechino. e sta
ta ricevuta anche dal prlmo 
vice presidente del Consiglio, 
Li Hislen Nien al Palazzo del 
Congresso del Popolo. 

«L'incontro — ha detto 
Matteotti — ha consentlto un 
aperto e cordlale scambio dl 
Idee e di valutazlonl sul rap-

portl fra 1 due paesi nell'at-
tuale fase deU'equilibrio In-
ternazionale, caratterizzato 
da important! mutamentl e 
dalle nuove prospettive matu
rate con l'ingresso della Clna 
all'ONU, con la rlpresa delle 
relazionl dl questo paese con 
il Giappone e con altri paesi 
dell'Europa occldentale. Ab-
biamo avuto modo, nel collo-
quio, dl sottolineare in parti
colare i criteri ai quail si 
Ispira la rlspettlva politica 
degll scambl. 

«La Clna — ha prosegulto 
Matteotti — ausplca un Incre-
mento delle opposte correntl 
di traffico con 1'Italla sulla 
base deU'equilibrio e del re-
ciproco vantagglo, della pari-
ta fra nazioni piccole e gran
di, della non ingerenza negli 
affari lnternl degll altri pae
si, nel rispetto della autono-
mia e della differenza del va-
rl ordinamentl politici e si-
steml economlcl, che devono 
essere espresslone delle seel-
te e delle volont& del sin-
goll popoll. Abblamo preclsa-
to che 11 nostro paese e Ispl-
rato da principl non dissl-
mlll». 

PARIGI, 19. 
La conferenza al vertice del 

nove paesi della Comunlti eu-
ropea allargata si 6 aperta 
stamattina alle 10, nella gran-
de sala delle conference del 
vecchio Hotel Majestic, con 
11 prevlsto discorso d! Pompi
dou che, nella sua doppla qua-
liti di ldeatore e organlzza-
tore della rlunione ed 11 solo 
capo dl Stato presente, fa la 
f Igura del ' «primus Inter 
pares ». 

In realta non si tratta dl 
una assemblea di uguall: e'e 
la Francia e e'e la Germania 
che vi svolgono un ruolo pre-
ponderante (gll interventl dl 
Pompidou e dl Brandt lo han
no messo chlaramente In lu
ce), e'e pol l'lnghllterra che e 
ancora troppo fresca dl espe-
rlenze comunitarle per preten-
dere fin d'ora un ruolo deci
sional, e pol cl sono gll altri, 
1'Italla, 11 Belglo. l'Olanda, la 
Danlmarca, l'lrlanda. 11 Lus-
semburgo, che giocano le lo 
ro carte come possono. 

Tutti comunque, come era 
nel programma, hanno pro-
nunclato in mattinata il loro 
discorso lntroduttivo prima dl 
affrontare, nel pomerlgglo, 11 
dibattlto vero e proprio sul 
prlmo pun to all'ordine de] 
glorno, e cioe l'unlone econo
mica e monetaria. 

Dalla tettura di questl di-
scorsl due osservazioni si pon-
gono: la prima e che esiste 
una convergenza attomo ad 
alcuni temi generall come la 
necessita di creare «l'unlone 

confrontl monetari anche se 
noi 1 mezzl propostl per rag-
glungere questl oblettlvi ap-
paiono molto diversl da pae
se a paese. 

La seconda e che sull'unlo-
ne politica, cloe sulle Istitu
zioni comunitarle ed 11 loro 
sviluppo, nonostante che ognu-
no abbla cercato dl annacqua-
re 11 proprio vino ed Andreot
ti sla arrivato addirlttura ad 
autocensurarsi rinunciando a 
leggere un capltoletto che 
avrebbe potuto Irrltare l fran-
cesi, le poslzlonl sono ancora 
al punto di sel mesi fa, quan-
do Pompidou minaccld da-
vantl al belga Eyskens dl abo-
llre 11 vertice. 

Va da s6 che, avendo tutti 
bisogno di un qualche rlsulta-
to concreto per raglonl Inter
ne, le question! piu controver-
se saranno lasclate in eredlta 
ad un'altra generazlone dl ca-
pi di governo ed 1 nove attuali 

si llmiteranno ad approvare 
« orlentamenti» e « principl» 
general!, o decision! gla prese 
a llvello dei minlstrl, per dare 
a questo vertice l'impronta del 
successo. Non e forse vero, 
del resto, che la «dlchlara-
zione solenne» e 11 comunl-
cato congiunto in 23 punti so
no gla pronti per la firma? 

Pompidou che aveva 11 com-
plto dl «aprlre 11 gioco» ha 
sublto centrato 11 suo lnter-
vento sulle cose pratlche: lotta 
contro l'lnflazlone, approvazlo-
ne del fondo monetario di so
il darieta europea, difesa del

le parita flsse, atteggiamento 
unlco dell'Europa comunitarla 
quando verra In dlscussione la 
riforma del slstema moneta
rio lntemazlonale e, a conclu
sion di questo lungo trava-
glio monetario ed economico, 
necessita di creare nel corso 
del prosslmo decennlo «una 
unione europea declsa ad as
sumere 11 proprio destlno»: 
11 che vuol dire tutto e nlen-
te e qulndl avra l'approvazlo-
ne del nove parteclpanti. 

Sul ruolo dell'Europa nel 
confront! del mondo esterno 11 
presidente francese ha certo 
sottollneato la necessita di 
«affermare una personality 
europea in rapporto agli Statl 
Unit!» ma al tempo stesso ha 
detto chlaro e tondo — e Ni
xon gliene sari grato — che e 
assurdo lmmaglnare «dl fare 
l'Europa contro gll Statl Uni
ti». E con questa sua ambi-
guita ha accontentato sla gli 
europelstl autonomistl sla 
quell! integral!. 

Sottollneata pol l'importan-
za di superare 1 blocchl anche 
sul piano economico e di svi-
luppare 1 rapportl con l'Est, 
11 presidente della Repubbllca 
francese e passato al proble-
ma delle aree sottosvlluppate 
che sta partlcolarmente a cuo-
re all'Italla e all'Inghllterra. 

Anche qui 11 suo discorso e 
stato a dopplo tagllo. E' a mal-
sano» che l'Europa abbla zo
ne di sottosvlluppo, e neces-
sarlo prevedere la dlstrlbuzlo-
ne dl certe risorse per owla-
re a quest! squillbrl, ma «le 
responsabilita sono naziona
li », ma « ogni paese e respon-

Con la «deliberata estirpazione della id en tit a nazionale palestinese» 

L'ONU ACCUSA GLI ISRAELIANI Dl VIOLARE 
I DIRITTI DELL'UOMO NELLE ZONE OCCUPATE 

Un rapporto della commissione dell'Assemblea generale, con la quale Tel Aviv ha rifiutato ogni collabo
razione — Nuovi concentramenti di truppe israeliane alle frontiere con il Libano e la Siria — Pubblicato a . 
Roma il «testamento politico» di Abdel Wael Zuaiter, il rappresentante di Al Fatah assassinato lunedi 

BEIRUT, 19. 
Situazione di nuovo assai tesa in 

Medio Oriente, dopo che font! giorda-
ne e libanesi hanno riferito la notizia 
dl nuovi massicci concentramenti mi
litari Israeliani lungo le frontiere con 
il Libano e la Siria. a Israele — scrive 
il settimanale giordano "Al Llwa" — 
ha mobilitato meta dei suoi riservisti 
in vista di un'aggressione dl vasta por-
tata contro le basi di fedayn In Siria 
e Libano»; gli autistl di camion dei 
territori occupati sarebbero anche stati 
awertiti di tenersi pronti per un'even-
tuale requisizione dei loro mezzi. A 
Beirut, divers! giornali — fra cul il 
quotidiano aAl Hayats — denunciano 
Tafflusso dl reparti motorizzati e coraz-
zati israeliani nella zona di frontiera, 
soprattutto nella zona dl Tal Nahas, 
mentre ieri aerel ed elicotteri di Tel 
Aviv hanno ripetutamente sorvolato va-
rie zone del Libano meridionale. A 
Tel Aviv, un portavoce militare ha 
rifiutato di fare alcun commento a 
queste notizie. e la mancanza di smen-
tite e evidentemente indicativa. 

Si vivono dunque nuovamente in Si

ria e Libano ore dl ansla. La nuova 
strategia di noffensiva duiamicaw con
tro i patriot! palestinesi, lanciata uffi 
cialmente da Golda Meir e tragicamen 
te concretizzatasi nei bombardamenti 
di domenica scorsa in Siria e Libano 
e nello spietato assassinio dl Wael 
Zuaiter a Roma, rende possibile un 
attacco in qualunque luogo e in qua-
lunque momento. 

Proprio oggi il delegate dl Tel Aviv 
all'ONU, Tekoah, aveva reagito sprez 
zantemente alle proteste siriana e li-
banese per 1 bombardamenti del 15 ot
tobre, affermando che «Israele non e 
obbligato ad attendere nuove atrocita 
(tali non essendo per Tekoah. eviden
temente, i bombardamenti su obbiettivi 
civili) per continuare a lottare contro 
gli autori dl questi crlmini», 11 che 
conferma ancora una volta la volonta 
israeliana di continuare a condurre 
azioni aggressive in dispregio del dirit-
to delle gent! e dei moniti dell'ONU. 

L'intransigenza israeliana non si ma-
nifesta, del resto, solo in questo caso. 
La commissione istituita dall'Assem-
blea generale dell'ONU per indagare 

sul comportamento dl Tel Aviv nel 
territori occupati ha infatti presentato 
il suo rapporto, che costitulsce un vero 
e proprio atto di accusa contro i dlri-
genti israeliani. II rapporto afferma 
che Tel Aviv conduce a una deliberata 
politica di annessione e dl insedla-
mento nel territori occupati», adottan-
do misure che sono a in contrasto con 
I diritti dell'uomon. I dirigenti israe
liani, prosegue il rapporto mirano «a 
complere radicali cambiamenti nel ca-
rattere flsico e nella composlzlone de 
mografica dl molte aree dei territori 
occupati, attraverso la deliberata estir
pazione di una identita nazionale pale 
stineses. Del tutto indicativo dell'at-
teggiamento israellano e del resto il 
fatto che Tel Aviv si sia rifiutato sia 
di cooperare con la commissione (com-
posta da Ceylon, Somalia e Jugoslavia) 
sia di permettere ai suoi membri di 
visitare 1 territori occupati. Ed anche 
questa non e una novita, dato che sono 
esattamente 24 anni che Israele rifiuta, 
in ogni occasione, di collaborare con 
l'opera delle Nazioni Unite nel Medio 
Oriente. 

Lo scritto 
di Zuaiter 

Nel suo numero di leri, 
T • Espresso » ha pubblicato 
r ultimo articolo di Wael 
Zuaiter, scritto pochi giorni 
prima della sua morte. Ne ri-
portiamo ampi slralci. 

L'atteggiamento della stam
pa occidentale nei confront! 
della situazione in Medio 
Oriente e caratterizzato da un 
dopplo criterio di giudizlo: 
uno per gli arabi e un altro 
per gli israeliani. I fatti dl 
Monaco hanno rappresentato 
recentemente un chiaro esem-
pio di questa realta. Una pri
ma traccia si pote trovare nel 
« conteggio dei morti ». Le vit-
time della strage dell'aeropor-
to. per i giornalisti occidenta-
li erano infatti nove, e non 
quattordici (o sedici se vo-
gliamo includere i tedeschl) 
come furono In realta quasi 
che i guerriglieri avessero per-
so automaticamente !a qualifi-
ca di uomini. 

Perche poi accettare a prio
ri la versione tedesco-israelia-
na spcondo la quale eli ostag-
gi sarebbero stati condannatl 
a morte una volta trasfent! 
in un paese arabo? Vero e 
precisamente il rontrano fn 
un paese arabo la loro vita 
sarebbe stata earantitn. men
tre laggnato teso all'aeropor-
to 11 condannava, questo si. 
a morte certa. 

(„.) E infine anche nel 
travisamento propagandlsti-
co di ogni notizia. ci pa
re che una domanda do-
vrebbe imporsl: perche le 11 
vittime di Monaco dovrebbe-
ro valere piu delle vittime del
le 11 incursion! aeree (una 
per ogni israellano uccisoi 
compiute da Israele In Liba
no e in Siria? Forse le don-
ne e 1 bambini dell'automez-
zo libanese. srhiacciato di pra 
posito dai cingoli di un car-
ro armato israellano. erano 
meno innocent! degll ostaggl 
Israeliani? („ ) 

B non si pu6 finger© dl cre
dere che a Monaco, per esem-
pio. ci sia stata una esploslo-
ne di vtolenza in una situa
tions di pace: come tutti MU> 
no, o dovrebbero sapere, la 

vlolenza nel Medio Oriente e 
endemica da piu di cinquan-
ta anni, precisamente da 
quando l'Occidente intese as-
sicurare i propri interessl Im-
perialistici a spese di un po
polo 1 cul interessi non furo
no allora. come non lo sono 
oggi, tenuti in alcuna const-
derazione. 

Da questa plrateria com-
messa ai danni del popolo 
palestinese e non da una guer-
risJia o 1'altra viene il peri-
colo, dato che questa o al-
tra reazione. giusta o sbaglia-
ta che sia, e sempre una rea
zione ad una Ingiustizia. 

Vorrei ricordare qui, in tut-
ta Ia sua portata, il dato es-
senziale della situazione me-
diorientale: il popolo palesti
nese e stato espulso dal pro
prio territorio sul quale ha 
vissuto per secolL Ora, sap-
piamo che un popolo si iden-
tifica con il suo territorio, che 
e necessario per la sua stes-
sa indlviduazione. Si porra 
forse un nuovo assetto del 
mondo nel quale questa Iden-
tificazione scompaia. ma nes-
suno neghera che, oggi, le co
se stiano cosl; e nessuno sa
ra sorpreso dal fatto che un 
uomo il quale senta minaccia-
to II suo territorio, lo difen-
de anche a costo della vita. 

(™) Qui occorre ricordare 
che Ia tragedia palestinese ha 
delle radici importanti in Oc-
cidente. Una di queste radici 
e rantisemitismo ed e una 
delle ragioni per le quail la 
Buropa, stretta da un com-
plesso di col pa, ha appoggia-
to la creazione dello «Stato 
di Israele*. Questo, in real
ta, significa passare dal ranti
semitismo aU'antiarabismo. 

E" stata scatenata in Occl 
dente una grande campagna 
antiaraba che e camuffata dal-
rorrore per 11 terrorismo del 
palestinesi. degll arabi e di 
altri non meglio preclsatl; e 
nato un grande seal pore e le 
vocl si alzano fortl e dure con 
un tono di condanna In ef-
fetti si fa tanto scalpore per
che nessuno vuole sentire la 
voce della propria coscienza. 
Se lo scalpore si attonuasse 
sl vedrebbe che il terrorismo 
non e da cercare tra I pale
stinesi; il male e un altro, ed 
e lo stesso che ha provocato 
aH'umanlta perdlte enorml, 
come 11 genocidlo del pelleros-
sa, degll aborlgenl e di altri, 
ed e la stessa logica che leri 

voleva dlstruggere gli ebrei e 
oggi i palestinesi. II tragico. 
qui, e che un popolo che sof-
fre a causa di un altro popo
lo sl vendica — come dice Ar
nold Toynbee — su un altro 
popolo innocente che nella 
sua lingua non conosce la pa-
rola « antisemitismo ». E* tra
gico che gli ebrei, che hanno 
capito cosa vuol dire la sof-
ferenza e l'umiliazione. non 
protestano contro il movl-
mento razzista che pretende 
di parlare a loro nome. E* 
tragico e catastrofico, e susci-
ta soltanto pessimismo 11 fat
to che la Germania invece del
la presa di coscienza offre ad 
Israele carri armati e stru-
mentl di morte. 

Tutto cio e stato perpretra-
to nel nome dl una civil ta 
superiore Quell! che parlano 
di ccivilta occldentale» non 

sembrano i suoi migliori rap-
presentanti; la civilta pud 
sempre trovare colore che la 
trasformano in cslogan* raz-
zisti come facevano e fanno 
ancora, per mancanza di re-
visione di valor! cultural!, so-
ciopolitici e storici, 1 priml 
coloni che invasero le due 
Ameiiche e gli israeliani in 
Palestine Da una parte quel-
11 che parlano di civilta oc
cidentale e da un'altra gente 
come Goethe di cui segula-
mo le orme nel viaggio spiri
t u a l in Oriente. Lui che ab-
bracciava la cultura araba e 
con essa ftl'Orlente e l'Occi
dente. il Nord ed il Sud che 
riposano in pace nella mano 
di Dio». lui che dei 100 no-
mi del Signore esaltava D. 
Giusto. «Sei von seinen hun-
dert Namen Dieser hochgelo-
bet! Amen», e la vera sentl-

nella della civilta e non i gas 
tossici e le bombe al napalm. 

E' S. Francesco, certo con 
il suo cantico. 1 floretti e Ia 
sua humllltate, che portava e 
porta un messaggio di fratel-
lanza per gli arabi, e lui la 
sentinella piu avanzata della 
civilta occldentale, non i fau-
tori delle barbarie in Palesti-
na e nel Vietnam. E la civil
ta oggi non pud vincere con 
coloro che leri non avevano 
null'altro da fare che discor-
sl sulla «razza superiore» e 
sulla «difesa della razza» ed 
oggi non fanno che terroriz-
zare gli student! arabi e pa
lestinesi scatenando contro di 
loro una campagna giornali 
stica. 

Per concludere direl che tut 
to questo Incoraggiamento ad 
«Israele » riflette una tenden 
za anacronlstica. La voce sin-
cera non e quella che incorag 
gia aggressioni e spargimenti 
di sangue. Gli ebrei di Pale 
stina sono in Medio Oriente 
ed e inumano incoraggiarli a 
diventare milltaristi e guerrie-
ri contro popoli con i quail 
dovranno convivere. n mon
do e una unita e nessuno vie
ne dal di fuori deiruniverso, 
percio il popolo palestinese e 
di questo mondo ed e agli 
ebrei di Palestina di accetta
re dl vivere con esso in uno 
Stato democratico. Ci6 fareb-
be risparmlare molto sangue 
e slgnificherebbe giustizia. 

Noi invece di ascoltare co
loro che emettono voci sto-
nate di civilta, segulamo una 
altra voce piu sincera ed uni
versale. Quella del mlstlco in-
glese Francis Thompson, che 
vede tutte le cose, viclne e 
lontane, legate nascostamente 
le one alle altre da una for
za tmmortale, tanto ache tu 
non pool agitare on fiore sen
za disturbare una Stellas. 

Lo ha accertato l'lnterpol 

Di un emigrate 
la patente del 

umbro 
killer 

Smarrita o rubata e s tata poi contraffatta - Una 
nota del comitate* «Palermo per la pace» 

L'identi-kit del c canadts* » 

La patente che il rantomatico canadese Anthony Hudon ha 
esibito, domenica pomeriggio. per ooleggiare la Fiat c 125 > 
— usata dal c commando » di « killer >, dopo la spietata uccisione 
dell'esponente palestinese Abdel Wael Zuaiter — e in realta inte-
stata ad un emigrante italiano in Canada, originario di Citta di 
Castello. in provincia di Perugia. E* questa Tunica novita. finora. 
nelle indagini sul delitto di piazza Annibaliano. 

La notizia e stata comunicata alia poltzia dall'lnterpol che ha 
avuto dalla polizia canadese il numero della patente. Ora si sta 
indagando sc il documento e stato rubato al suo legittimo posses
sore. oppure e stato smarrito. In tutti e due i casi e evidente che 
la patente sarebbe stata contraffatta. cambiando. cioe, il nomi-
nativo deH'intestatario. • 

Fraltanto si e appreso che la salma di Zuaiter verrd trasportata 
a Tripoli, dopo I'assurdo e cinico rifluto delle autorita militari 
israeliane di far svolgere i funerali a Nablus. titta natale della 
vittima. 

Tra le numerose manifestation! di cordoglio. citiamo una nota 
del comitato «Palermo per la pace* — firmata dal comandante 
partigiano Pompeo Colajanni. dal responsabile regkmale della 
sinistra dc di base Sebastiano Cambria e dal vice presidente del-
TARS Salvatore Corallo — che ricorda la partedpazkne di Zuaiter 
al convegno cMcditerraneo 70a e csi impegna a prosefuire la 
propria azione per una pace giusta e stabile, fondata sul riconc-
scimento del diritto di tutti i popoli alia propria Indipendenza • 
e identity nazionale*. 

sabile del propri squillbrl re-
glonall» e Valuto comunitario 
« non deve sostltulrsi alio sfor-
zo nazionale»: soprattutto 
quando, ha detto Pompidou, 
certl paesi hanno llquidlta ec-
cedenti ma le lnvestono nel 
paesi ricchi anziche industria
lizzare le regioni povere. Un 
dlscorsetto, questo, chlaramen
te diretto all'Italla. 

Pompidou ha pol proposto 
la creazione dl « una fondazlo-
ne europea per il mlgliora-
mento delle condizionl d! la
voro e di vita», cloe per la 
soluzione degll acuti problemi 
sociali dl cui soffra l'Europa: 
e questo sari poi il cavallo dl 
battaglla dl tutti gli oratori 
(Brandt ha addirlttura depo-
sto un volumlnoso « piano so-
cialen) slcche almeno qui un 
accordo e evidente, tanto piu 
che sl limlta alle belle pa
role. 

Sulle Istituzioni Pompidou sl 
e detto disposto a migliorare 
tutte quelle esistenti e nlente 
di piu, ribadendo insomnia che 
la Francla vuole restare padro-
na della propria lnlziatlva po
litica e respinge ogni posslbl-
llta dl integrazlone. II che sl 
urta ai discorsl fatti piu tardi 
da Eyskens, che ha avanzato 
proposte concrete per accele-
rare rintegrazlone politica, da 
Brandt, dallo stesso Andreotti 
e da molti altri ancora. 

II presidente del Consiglio 
Italiano ha presentato piu che 
un dlsegno politico, un cata-
logo di necessita: tra l'altro ha 
chiesto che 11 fondo europeo 
dl solidarieta sla piu consi
stent* per le zone sottosvl
luppate. 

Andreotti ha chiesto anche 
di sviluppare i rapportl con 
gll Stati Unlti e di intensifi-
care 11 dialogo con l'Est, si e 
detto favorevole all'elezlone a 
suffragio universale del parla-
mento europeo e alia democra
tizzazione degll istltuti comu-
nitarl e a questo punto ha 
misteriosamente eliminate 11 
proprio appogglo alle inlzlati-
ve di Eyskens sul piano degll 
istltuti e il proprio «no» ad 
una struttura confederate co
me obiettivo finale dell'Europa 
comunitarla. 

Siccome non cl rlsulta che 
Andreotti abbla rinunciato al-
l'integrazione politica europea, 
dobblamo pensare che questa 
omissione sia stata dettata da 
ragioni di opportunita, per da
re alia Francla qualcosa e ri-
ceverne qualcosa in cambio. 

Augusto Pancaldi 

Andreotti 
annuncia altri 

5 miliardi 
al carrozzone 

delPONMI 
Resplnto dal governo un 
odg comunlsta per II pas-
sagglo del « nidi a al Comu
nl • Nessun Impegno neppu-
re per I medlci ospedalierl 

Do oggi 
in sciopero 
i ferrovieri 

froncesi 
PARIGI, 19. 

II traffico ferroviario in 
Francia sara quasi completa-
mente paralizzato dalle ore 4 
di domani alle 6 di sabato da 
uno sciopero nazionale indetto 
dai principal! sindacat! dei 
ferrovieri. Si tratta di uno 
sciopero rivendicativo di aav-
vertimento » che potrebbe pre-
ludere ad azioni di piu lunga 
durata qualora non si addive-
nlsse, fra i rappresentantl dei 
ferrovieri e la direzione della 
SNCF (Ferrovie deUo Stato). 
ad un accordo vertente sul sa-
larl. le pensioni e varie dispo-
sizioni normative 

Maggloranza e governo, le
ri alia commissione Sanita del
la Camera, hanno resplnto un 
ordlne del glorno comunlsta 
con cul si impegnava 11 go
verno «a tener fede agli im-
pegnl assuntl durante la dl
scussione del bllanclo *71 del
la Camera e dl dar seguito 
alia raccomandazlone votata 
al Senato sempre nel 1971 ed 
accolta dal governo» a pre-
sentare un urgente prowedl-
mento legislativo «per lo 
scioglimento dell'ONMI ed il 
trasferimento di ogni funzio-
ne alle Regioni e al Comuni». 
L'ordine del giorno impegna
va altresl il governo perche, 
in attesa dl una soluzione or-
ganica, «l'intero servizio de
gll asill-nido dell'ONMI ven-
ga affidato alia gestione dei 
Comuni», assegnando agli 
stessi 1 mezzi flnanziari ne-
cessarl. 

Mezzl flnanziari da preleva-
re dallo scandalosamente al
to contributo dello Stato (39 
miliardi, con un aumento di 
7 miliardi sul *72) che viene 
erogato all'ONMI per il 1973. 

II ministro Gaspari se ne e 
uscito affermando che il go
verno si propone di istituire 
una commissione che dovra> 
studlare se sclogliere o rior-
ganlzzare l'ONML Punto e ba-
sta. E si caplsce a cosa miri 
la DC: a lasclare In pied! 11 
carrozzone. 

Peraltro che questa sla la 
intenzione, lo sl ricava da una 
lettera di Andreotti ad una 
democristiana, deputato di 
Milano, in cui si preannuncia 
che per il 1973 alia ONMI sa
ra assegnato un contributo 
complessivo di 44 miliardi 

Sempre alia commissione 
Sanita 11 ministro Gaspari non 
s'e voluto impegnare ad acco-
gliere la richiesta di blocco 
dei concorsi dei medlci ospe
dalierl 

II presidente dc 
dell'antimafia 

cosfretto 
a giustificorsi 

Alia riunione della commis
sione antimafia, che si e riu-
nita ieri a Montecitorio. il 
presidente Carraro ha tentato 
di giustificarsi a proposito 
della sua recente intervista al 
Corriere dlla Sera fermamen-
te critacate dal compagno 
Chiaromonte in una intervi
sta airora di Palermo e dal 
nostro giornale. Carraro ha 
sostenuto che il suo pensie-
ro e stato «male interpreta-
ton e che egli non ha mal 
inteso mettere dei limiti ai 
compitl che deve svolgere la 
commissione di inchiesta. 
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Sorldarieta dei partiti comuman e operai eu-
ropet.poi popolo del Vietnam 

V. Ruml: La posWvtsta*- filosona della scien 
za - conare la scienza 

Doe pofWene della scienza 

(Australian Geotogrte 

MAOAGASCAR • le paofonJe ragioni del ma-

a 6 cotori 
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