
l ' U n i t c l / domenica 10 giugno 1973 PAG. 7 / problem! del g lor no 
Negli insediamenti di Borge Al Baragena e di Baalbek nei Libano ; 

Tra i palestinesi dei campi-prof ughi 
segnati dal fuoco dei recent! scontri 

Le perdite subite e le sofferenze non hanno minato la volonta di lotta dei militanti e della popolazione 
Dignita e solidarieta le regole di vita nei campi - « Io combatto ma credo che si potrebbe tornare nella 

nostra terra in pace, e so che molti giovani israeliani la pensano come me » 

Dal nostro inviato 
BEIRUT, 9 

Sono 350-400 mlla i profu-
fhi palestinesi che attualmen-
te vivono nei quindici «cam-
pi » sparsi su tutto il territorio 
del Libano. da Beirut a Baal
bek, da Tripoli a Saida: qua
si un settimo dell'intera po
polazione del paese. Nessuno 
perd si e mai preso la bri-
ga di contarli: ne il Libano 
che li «ospita », ma dove da 
quasi trenta anni non t.i ef-
fettuano censimenti per evita-
re di spezzare il fragile ed in
tricate equilibrio politico-reli-
gioso fra cristianl e musul-
mani su cui si regge il Paese; 
ne l'Organizzazione per la Li-
berazione della Palestina, che 
nelle sue varle componenti 
11 dirige politicamente e mi-
litarmente; ne i'UNRWA (l'uf-
ficio di soccorso delle Nazio-
ni Unite), il cui compito e 
quello di assisterli. 

• Cosa fanno, come vivono i 
palestinesi del Libano? Ce ne 
siamo resi conto visitando 
due campi di prof ughi, quel
lo di Borge Al Baragena, che 
e sorto dal nulla alia perife-
na di Beirut nel lontano 1948, 
e l'altro che conduce a Baal
bek, ad una quarantina di chi-
lometri dalla capitale. A Bor
ge Al Baragena abbi&mo tra-
scorso un intero pomeriggio 
in compagnia del compagno 
on. Orazio Barbieri. A Baal
bek ci aamo andati in ple
na notte, dopo aver superato 
avventurosamente una venti-
na di posti di blocco dell'ar-
mata libanese. 

Borge Al Baragena e situa
te ai margin! della autostra
da che collega il centro di 
Beirut con l'aeroporto .E' un 
chilometro quadrate di casu-
pole ad un piano, di matte-
ni grigi, con tetti per la mag-
gior parte di bandone o di 
latta, ancorati alle travi con 
il fil di ferro. Si snoda-
no — una dietro l'altra, sen-
za soluzione di continuity — 
lungo budelli stretti ed intri-
cati, un vero dedalo di an-
gusti passaggi, che nei punti 
piu ampi raggiungono a ma-
lapena il metro e mezzo di 
larghezza, solcati dai rivolet-
ti grigiastri degii scarichi igie-
nici e dai fasci di tub! zinga-
ti delle condotte idriche. Non 

' un albero, non un ciuf fo d'er-
ba, ogni tanto qualche slar-
go, dove sulla sabbia rossa si 
apre una buca, circondata da 
sacchetti di sabbia: sono 1 
rifugi antiaerei «individual! » 
escogitati dai vietnamiti e 
riadattati dai palestinesi per 
proteggersi dalle granate dei 
tank e dai razzi dei «mira
ge » libanesi: in ogni rifugio 
icSiamo riusciti — ci dice 
Salman dell'ufficio esteri del-
l'OLP — a sistemare alme-
no quattro bambini, durante 
le incursioni aeree ed i can-
nonegKiamenti del maggio 
soorfo.. 

Non c'e casa del campo 
che non rechi i segni del 
violent© attacco libanese, e 
come se gli artiglieri dell'ar-
mata avessero volute impri-
mere a fuoco sull'animo 
di ogni palestinese il marchio 
terroristico della paura. Non 
sono state risparmiate la mo-
schea, la scuola, l'ospedale 
c Haifa », l'unico edificio a piu 
piani del campo. Sull'ospedale 
anzi sono cadute le prime 
granate dell'artiglieria libane
se nel tardo pomeriggio del 
2 maggio: hanno centrato in 
pieno il reparto di ostetricia, 

Una partorlente e stata dila-
niata, due schegge hanno in-
franto una incubatrlce maciul-
lando il corpo di un neona
te. altre sei domie sono ri-
mat-te ferlte. Ora il reparto e 
vuoto, i letti sono scostati 
dai muri per consentire ai 
muratori di nchiudere gli 
square! delle cannonate. «Tra 
pochi giorni — esclama con 
un certo orgoglio Ismail Abed. 
membro del comitate civile 
del oampo — l'ospedale sara 
di nuovo funzionante in tutte 
le sue unita». 

I morti sono stati ventotto, 
quasi tutti il primo giomo: 
un bimbo arso nella sua cul-
la di ferro da una oomba 
incendiana; il gestore dello 
spaccio, padre di sei bimbi 
piccoJiissimi; una giovane don
na ed 1 suoi due ragazzi. 
Se il caduto e un capofami-
glia prowedera la comunita 
al sostentamento e alia istru-
zione dei figli, se le bombe 
libanesi hanno ucciso una 
madre all'andamento della 
casa penseranno le vicine: 
la solidarieta piu autentica e 
divenuta regola di vita. 

Arriviamo a Borge Al Bara
gena verso le quattro del po
meriggio: alia guida della ((Re
nault R8 » c'e un giovane fe-
dayn .Usciamo dall'autostrada 
e ci inoltriamo tra le dune 
rosse. Dietro la prima curva, 
in alto, si affacciano le fac-
ciate basse e semidlstrutte, 
delle baracche. Dopo qualche 
decina di metri oltrepassia-
mo il posto di blocco che 
sbarra 1'accesso alio spiazzo 
principale del « campo ». A sor-

vegliarlo e'e un ragazzo di 
diciannove anni. Saliamo due 
rapide rampe di scale ed en-
triamo in una stanzetta pic-
cola e disadorna: al di la di 
una scrivania e seduto Mah-
moud Hejazi, il capo dei fe-
dayn di Baragena. Ha un pas-
sato glorioso alle spalle dei 
suoi trentasette anni. E' sta
te il primo combattente pa
lestinese catturato dagli israe
liani, quando nel 1965 inizid 
la resistenza. E' state in una 
cella a Tel Aviv fino al 28 feb-
braio 1971, quando fu libera
te in seguito ad uno scam-
bio di prigionieri fra fedayn 
ed israeliani. Ricorda con or-
rore quel giorni: per costrin-
gerlo a rlvelare i nomi degll 
appartenenti al suo gruppo — 
dice — fu sottoposto anche 
ad una falsa fucilazione. Do
po la Uberazione e state ri-
coverato per nove mesi in un 
ospedale e 11 ha conosoiuto 
sua moglie. Ora ha un bimbo 
di undici mesi. Se lo tiene 
sulle ginocchia, mentre ci de-
scrive dettagliatamente le fa-
si dell'attacce di maggio. 

«Fu improvviso e ci colse 
di sorpresa. I morti ed i fe-
riti piu gravi si sono avuti 
nelle prime ore. Poi siamo riu
sciti ad evacuare la popola
zione non combattente. Molti 

•hamno trovato rifugio fra le 
dune circostanti, altri sono 
stati accolti nelle case degll 
operad libanesi. Per questo i 
soldati si sono accaniti anche 
contro di loro, aprendo il fuo
co sulle abitazioni vicine al 
campo. I fedayn hanno resist!-
to bene, ma la sorveglianza 

contlnua ancora perch6 non 
crediamo molto agli impegnl 
di tregua assunti dal gover-
no di Beirut. Forse l'attuale 
primo minlstro, Hafez, ha pro-
messo in buona fede, ma al
le sue spalle premono sia 
gli americani sia 1 paesi am-
bl reazionari, per non parla-
re di Israele, 11 cui obbletti-
vo e quello di distruggere la 

.resistenza palestinese. A Bei
rut hanno accettato il com-
promesso del maggio scorso 
preoccupati per le possiblli 
reazioni di una parte impor
tance del mondo arabo, che 
non poteva asslstere Impassi-
bile a quanto accadeva nel 
Libano, e per l'atteggiamento 
assunto da una larga parte 
dell'opinione pubblica e del 
govern! di diversl paesi euro-
pel. Perd e sempre un com-
promesso e da un momento 
all'altro i carri armati che so
no la, oltre quella collina, 
potrebbero riaprire 11 fuoco» 

La vislta dura piu di due 
ore. Entriamo in molte case. 
Ovunque ci ricevono con corte-
sia, ovunque stavuette. dove 
la luce fatica ad entrare, di-
sadorne ma pulite ed ordi
nate. La dignita e la cura 
dell'igiene sono le caratteristi-

,che comuni a tuttl gli abi-
tanti del « campo ». La digni
ta deriva dalla consapevolezza 
della importanza che' ha la 
partecipazione attiva della re
sistenza. E far parte della re
sistenza non significa solo 
oombattere. ma anche eman-
ciparsi attraverso lo studio, 
la lettura. la discussione. Ogni 
decisione al campo viene as-

Una drammatica immagine degll effettl del recent! scontri nel campo profughi paltstlnes* 
di Borge Al Baragena 

sunta dopo un dibattito tra 1 
suoi abitanti. Tuttl i ragazzi 
— diversamente dai loro coe-
tanei libanesi — hanno l'obbli-
go di frequentare la scuola 
fino al quattordlcesimo anno e 
successivamente i piu merite-
voli, a spese della comunita, 
vengono iscritti <? alle scuole 
superiori; molti sono quell! 
che raggiungono 11 livello uni-
versitario. Per fare studiare i 
loro figli, i palestinesi com-
piono sacrifioi enorml se si 
considera che il loro reddito 
medio e lontanissimo da quel
lo di un libanese: 600 dollar! 
l'artno per il secondo, da 80 
a 200 per i primi. Siamo ai li-
mlti della sopravvivenza, e lo 
si vede nel campo, dove tutto 
scarseggia e - l'alimentazione 
base e il riso. Gli aiut! econo
mic! delle Nazioni Unite so
no insufficient! ed e diffi
cile trovare un lavoro. 

«I centomila palestinesi di 
Beirut hanno impieghi saltua-
ri — ci spiega uno dei 
membri del comitate — e la 
maggioranza e senza lavo
ro. perche per ottenerlo bi-
sogna essere in possesso di 
una "carta" speciale, che le au-
torita libanesi concedono solo 
a chi ha una residenza stabi
le e document! in regola. Noi 
risiediamo qui da piu di una 
generazione, ma document! 
non ne abbiamo. Allora per la-
vorare siamo costretti ad ac-
quistare la "carta" alia borsa 
nera, ma molti non hanno i 
soldi per pagarla, per cui se 
vogiiono guadagnare qualcc-
sa sono costretti a subire 1 
bassissimi salari che vengo
no offerti ail porto, nell'ediii-
zla e nella agricoltura, per la-
vori di manovalanza». 

- Tutti i lavoratori palestine
si sono iscritti ai sindacati 
«e partecipano agl! sciope-
ri, anche se scioperare per 
noi significa perdere il po
sto »; moltissimi militano, ol
tre che in Al Fatah e neUe 
altre organizzazioni della re
sistenza, nel Partite Oomuni-
ata ed in quelll progressistl, 
soprattutto i giovani, sempre 
piu svlncolati dalle remore 
del paesato. 

Ormal il sole e tramonta-
te e per la nostra - sicurez-
za c4 consigUano di rientra-
re. Ritomlamo in dtta che 
e gia tardi. Verso mezzanot-
te, un'ora prima dell'inizio del 
coprifuoco, ci "telefona uno 
dei dirigenti dell'OLP. con cui 
abbiamo visitato Baragena: 
ci chiede se vogliamo fare 
un rapido salto al campo pro
fughi di Baalbek. Ci arri
viamo dopo una forsennata 
cors'a in taxi, rallentata solo 
dairesasperante controllo dei 
militari di guardia ai posU 
di blocco. Qui le condizioni 
di vita sono forse peggio-
ri. perche le occasion! di la
voro, lontano dalla citta, si ra-
refanno, ma il clima e lo stes-
so. Parliamo a lungo con 
gii abitanti, in attesa che fi-
nisca il coprifuoco. Prima di 
salutarci un giovane fedayn 
ci dice: « lo combatto, ma 
credo che si potrebbe tor
nare sulla • nostra terra in 
pace. So che anche molti gio
vani israeliani la pensano co
me me. Purtroppo per il mo
mento siamo costretti a com-
battere, a lottare. Qui siamo 
dei profughi, ma la nostra 
terra e a sud e la potrem-
mo convivere tutti, qualun-
que sia il credo e le idee 
che portiamo dentro di noi ». 

Carlo DegPlnnocenti 

. Lo spettro dtJIfl morft |rav« m I f rnHieni A |Mrstii# 

L'incubo della fame 
» * r » 

-L 

e della sic cit& 
in sei Paesi af ricani 

Gi& morti milioni di bovini * La mancanza di acqua e di cibo colpisce ora gli uominl 
La catasfrofe ha la sua lonfana origine nella rapina attuata dal colonialisms Iran-
cese e le sue cause atfuali nella polifica di«sviluppo »imposta dal neo-colorffalismo 

La carcassa di un bue morto nei press! di una pozza d'acqua salata in Senegal. La fame e la sete hanno gia ucciso milioni 
di cap! di bestiame in sei Paesi africani, Ora questo terribile spettro minaccia gli uomini. 

Mille modi per trascorrere un periodo di riposo in Italia o all'estero 

Ginevra: humerosi rinvii a giudizio 

Trust di telespie 
tra Inghilterra 
Syizzera e USA 

' - ' ' - , . .', GINEVRA, 9 • 
• Spionaggio economico, mafia americana, corruzione di 

gross! funzionari ministerial!, violazione di segreti, furto 
di documenti della polizia: e'e questo, ed aifcro, nello scan-
dalo dei telefoni-spia in Svizzera. Ci sono volutl tre anni 
di indagini per mettere un po' d'ordine nell'intricata fac-
cenda ma alia fine investigatori e magistrate sembrano 
avercela fatta: presto dovramo presentars! in Tribunale 
come imputati alcuni investigatori privati, un funzionario 
del ministero delle Finanze. due ex-ispettori dello stesso 
ministero, il direttore di una societa nrianziaria britannica. 

Tutto sarebbe cominciato quando un'agenzia investiga-
tiva inglese ha « pregato» alcuni colleghi svizzeri di otte-
nere informazioni, anche attraverso la registrazione delle 
telefonate, sul rappresentante a Ginevra di una societa fi-
nanziaria inglese. sospettato di «tradimento» e di collu-
6ione-con la mafia. Gli svizzeri ce l'hartno messa tutta: 
oltre agli ascolti abusivi, hanno usato emittenti-riceventi 
miniaturizzate, antenne clandestine, registratori; hanno 
corrotto chi bisognava corrompere per «sapere»; hanno 
violate domicili privati; hanno rubato document! pre-
eiosi nella stessa sede della polizia. Alia fine avrebbero 
accertato quello che l^« committenti» volevano sapere; e 
cioe, che questo aagente generalen aveva rapport! con 
la mafia d'oltre Oceano. k -

La storia, comunque, si e risaputa e la polizia ha 
aperto un'inchiesta. Sono venuti fuori altri casi di ascol
ti abusivi e di spionaggio industriale, di corruttori e di 
corrotti. A differenza degli ' investigatori privati, i poli-
ziotti sono stati molto lenti; hanno impiegato oltre tre 
anni per redigere un voluminoso dossier. Alia fine, 
perd, "sono arrivate - le richieste ~ di incriminazione per 
gli accusati; tra gli arrestati, ci sono gli spioni telefo-
nici svizzeri. Mandati di cattura anche contro il di
rettore della societa inglese che aveva' chiesto il «ser-
vizion e l'investigatore private britannico: ma per ora 
sono rlmasti nei cassetti, il govemo di Londra non pare 
avere molta voglia di concedere restradizione dei due 
cotto accusa. 

VACANZE: DAI CAMPEGGI ALLE CARRETTE DEL MARE 
Lo famiglia abitudinaria - Ostelli, roulotte e viaggi con navi per il trasporto merci - Sovroffollomento e rumori - Gli speculatori ommucchiono gente in 
ogni ongolo -1 paesi stranieri dove si spende di piu per colpa del dolloro e della lira -1 paesi socialist - Case del popolo, organizzazioni democratiche 

; Non esiste, ovviamente, un 
modo di fare vacanze che pos-
•a essere indicate come mo-
dello assoluto, valido per tut
te le circostanze. Ce la fami
glia che per abitudine rag-
giunge, ormai da anni, la stes
sa localita al mare o in men-
tagna per trascorrervi un pe-
r.odo di riposo: e'e anche la 
famiglia, il gruppo o la perso
na isolata, abituati. invece, a 
vagare perennemente da una 
localita all'altra in -erca di 
qualcosa di perfetto che, m 
realta, non esiste da nessu-
na parte. 
' Le due circostanze sono un 
po' le ali estreme dei proble-
ma. La famiglia o la Preto
ria «stanziale» o da sempre 
abitudinaria ha in pratica or
mai rinunciato a scoprire, nel 
periodo deile vacanze, qualco
sa di un po' diverso: anzi, ha 
letteralmente paura di trova
re o provare qualcosa che 
non sia gia col laudato nei mi
nimi particolari. Molti credo-
no che viaggiare appena un 
po' di piu per conoscere aitre 
region!, altre localita di ripo
so o add in Hum altri ute&i, 
richicda cifre enormi In real
ta, spesso. si finisce per spen-
dere gli stessi soldi nella lo-
caMta di sempre, senza n«n-
meno renders! conto che con 
lo stesso dan&ro si poteva 
organizzare un discrete \iag-

So alia scoperta di qualcosa 
diverso. 

. I tttnpefgiatori, In genera, 

(sono ormai molti milioni 
anche nel nostro paese) ne-
scono a muoversi in giro per 
l'ltalia con una spesa che non 
supera sicuramente la perma-
nenza di una ventina di gior
ni in una pensioncina al ma
re. I campeggi sono, in Ita
lia. oltre mille. In genere ri-
suitano bene attrezzati e po
sti in localita che se sfruttate 
in modo adeguato e senza 1 
metodi speculativi di molti 
gestori di parchi per campeg-
gio, potrebbero offrire una 
permanenza piu che tranquil-
la. C'e, da tempo, 11 problema 
dei prezzi. Quesfanno, come 
abbiamo viste, tutto e au-
mentato e i proprietari di 
parchi non si saranno certo 
fatti pregare per ritoccare i 
prezzi. Una famiglia di ire o 
quattro persone. in un cam-
peggio, non spendera meno 
di 3500 lire al giomo per il 
posto tenda. il posto marchi-
na, le quote individuali, lo 
allacciamento alia corrente 
elettrica. Non sono '.ompresi. 
ovviamente. i pasti che opnu-
no potra prepararsi nel cu-
cinlno della tenda. 

I prezzi, come si vede, po
trebbero essere ulteriormente 
abbassati se 1 parchi di cam-
peggio fossero gestitl diretta-
mente da Comuni. Province, 
Regioni, sindacati, organizza
zioni democratiche del tempo 
libero o se fossero, comun
que, sottoposti ad un regime 
di controllo un po' piu rifo-

roso. Ce poi il problema pu-
ramente speculative del trop-
po affollamento. II fenomeno 
e particolarmente grave vici-
no alle grand! citta dove spes
so si finisce per trascorrere 
le vacanze in una specie di 
accampamento messo in pie-
di alia meno peggio. in mez
zo al frastuono delle auto dei 
campeggiatori o assordati da 
radio e televisor! a tutta val-
vola. I campeggi un po' Iran-
quilli sono. quindi, quelli piu 
lontani dalle grand! citta Ve 
ne sono in zone ancora non 
completamente prese d'assal-
to in Liguria, nella Valle 
d'Aosta, in Calabria, in Sar-
degna, in Puglia, in Abruzzo, 
in Lucania e comunque in 
molte zone del Sud. 

Quanto costa acquLstue 
una attrezzatura compieta da 
campeggio? Dalle 100 alle 200 
mila lire, compresa la terda, 
i lettini, 1 sacchi a pelo. ecc 
Bisogna, perd, far bene atten-
zione a scegliere la tenda rhe 
dovra essere tessuta molto 
stretta per Imped ire il pas 
saggio deiracqua. Sono da 
scartare le tende con ;1 tetto 
di tela cerata o gommata che 
non reggeranno a lungo ai 
sole e alia pioggia. U cam
peggio, se la localita pre**!-
U risultera indovlnata, per-
mettera di strlngere amicizie 
divertenti e interessanti o 
avere scambl di opinion! con 
giramondo stranieri di pas-
Mffglo Ml noatro pact*. I cam-

peggiatori d! altri paesi che 
trascorrono le loro vacanze in 
Italia sono divers! miEoni 
ogni anno. Basti pensare che 
nel 1972 i turisti provenienti 
dall'esteTO hanno speso qui 
da noi ben 1.266 miliardi di 
lire e che moltissimi di que-
sti erano, appunto. campeg
giatori. 

Per chi volesse passare alia 
altra categoria di campeggia
tori, cioe i roulottisti. sara 
bene accennare brevemente a 
quali siano gli attuaii orienta-
menti del mercato. I prezzi 
delle roulotte medie, per tre 
o quattro persone, si aggira-
no sul milione di lire. Per 
questo prezzo e pcssiile 
acquistare una «casa sulle 
motes ben costruita e leg-
geTa. Le rnarche sono moltJS5rt-
me e per scegliere. oltre ad 
attenersi al pnnciplo un po' 
banale del nome piu diffuso 
e conosciuto. sara bene tene-
re present* che la roulotte 
non dovra essere un «salo&-
tino buonos, ma solo un ri
fugio semplice e razionale per 
trascorrere le vacanze. Quin
di, niente modelli extrA o 
«speciali». ma modelli di se 
rie facilmente riparablll e sen
za astruserie. PeT I prlnc'.pjan-
ti, sara bene awertire che 1 
modelli presentati come per-
fettamente tralnabili con que-
sta o quella macchlna, do-
vranno essere attaccati sem 
pre, come metodo pruderoia-
w, ad u m maochlnm di 

giore potenza. Insomma, bl-
sognera fare la tara alle as-
sicurazioni dei fabbricanti per 
non trovarsi in difficolta con 
la guida e non correre il n-
schio di rovinare il motore 

Per 1 piu giovani (1518 en 
ni) che non vogliono diventa-
re campeggiatori, ma viaggia-
re ugualmente, sono a dispo-
sizione gii ostelli gestiti dal
la Associazione Itahana AJ-
berghi della gioventu. Gli 
ostein sono in Italia 57, pres-
so le grandi citta. La tessera 
di IscrizJone AIG costa 1000 
lire per i ragazzi fino ai QUUV 
dici ami e 2000 :ire per 1 ra
gazzi da quindici anni m su. 
Gli ostelli, naturalmente. so
no diffusissim! anche aU'este-
ro e molti giovani riescono. 
facendo semplicemente lau 
tostop, a girare da un paese 
all'altro con poche decine di 
migliaia di lire in tasca. I 
prezzi negli ostelli italiani so
no i seguenti: 500-600 Mre per 
dormire; 200 lire per la cola-
zione e 650 per il pranzo e 
la cena. -

Negli ostelli vtgono una se-
rie di regole comunitarie p.ut-
tosto severe: bisogna rientra-
re ad orari fissi e le ragazze 
dormono separate dai ragaz
zi. A tumo, Inoltre, si e inca-
ricati di aiutare neUe pulizie. 
Per 1 meno giovani o comun
que per chi desldera trascorre
re vacanae un po' diverse dal 
sollto • ad di Mori dei normaU 

zie turistiche. c'e la soluzione 
delle navi per trasporto mer
ci molte delle quali toccano 
decine di porti in tutto il 
mondo. A bordo di queste 
ccarrette del maren possono 
trovare ospitalita quattro, cin
que, sei o sette persone al 
massimo. Non si tratta, ov
viamente, di crociere come 
quelle sui ptroscafi passegge-
ri, ma di viaggi forse piu 
affascinanti che sara bene, pe
rd fare insieme al gruppo di 
amici. I viaggi possono dura-
re da quindici giorni a due 
mesi e 11 loro costo si aggi-
ra, di solito, dalle 80 alle 150 
mila lire tutto compreso. Per 
le informazioni del caso ba-
stera nvolgersi alle a^enzie 
marittime delle citta piu im
portant! per i trasporti via 
mare: Genova, Livomo, Na-
poli, Bari. Ancona, La Spezia. 

Altri modi per fare vacan
ze con spesa modesta posso
no essere trovati direttamen-
te. attraverso annunci su gior-
nali e riviste giovanili per 
scambi di alloggio, e su al
cuni giornali democratic! che 
hanno una specie di apposi
te servizio a disposizione dei 
lettort. Spesso e possiile tro
vare combinazioni del genere 
anche attraverso organizzazio
ni dl massa come l'ARCL la 
UISP, 11TDI, le Cooperative o 
anche attraverso alcune case 
del popolo della Toscana • 

. L'anno scorso gruppi di gio
vani toscani hanno organi^za-
to una vacanza per l'ltalia in 
bicicletta. dopo aver preso 
precedent! accord i con c-onta-
dini o persone disposte 3d af-
fittare camere o stanzoni al 
gruppo. Altri, hanno girato 
quasi tutta la Penisola in mo 
torino. Ce perfino chi e riu-
scito a noteggiare carro e ca-
valk) (non dalle agenzie per 
gente snob che spennano let-
terabnente i loro rlienti) da 
qualche conoscente e a gira
re le campagne per viottoli e 
stracHne non certo di ?rande 
transito. Per chi volesse cam-
peggiare all'estero, trovare 
ospitalita negli ostelli fuori 
dal nostro paese o viaggiare 
sulle navi-mercU sara bene ri-
cordare che a causa dei recen-
U pasticci monetari, in que
st! paesi si spendera piu che 
lo scorso anno: Jugoslavia, 
Svizzera, Spagna, Olanda, Bel-
gio, Francia, Germania Occi-
dentale. Inghilterra, Paesi 
Scandinavi. Sltuazione quasi 
invariata, invece. nei paesi so
cialist! che, ovviamente, non 
sono direttamente legati ai 
problem! del dollaro. Sempre 
per gli stessi motivi finanzia-
ri che hanno provocate un ca-
lo del valore della lira alio 

estero, sara bene acquistare va
luta straniera nella banche 
dei noatro 

Wladimiro Settimdli 

Due milioni e mezzo di chi-
lometri quadrati d*Africa han
no cambiato aspetto: «Man-
drie erranti alia ricerca di 
una pozza d'acqua e di un 
ciuffo d'erba — ha cosi tra-
smesso, giovedl scorso, da 

Nouakchott, la capitale della 
Mauritania, l'inviato dell'igen-
zia ANSA, Attilio Gaudio — 
bianche carcasse di animali 
morti di fame e di sete, be-
stie scheletriche agonizzanti, 
abbandonate dai pastori per
che troppo deboli per prose-
guire l'estenuante marcia in 
un deserto sempre piu deso
late: sette anni di siccita strin-
gono in una morsa mortale, 
dalla costa atlantica al mas-
siccio Sudanese del Darfour, 
tutta la fascia saheliana,' a 
sud del Sahara. Rischiano la 
morte sei dei venticinque mi
lioni di africani che popola-
no questa zona. La terra as-
setata non nutre piu uomini 
ne animali, produce solo poi-
vere. E* in pericolo l'avveni-
re di sei Paesi». 

La Mauritania, il Senegal, 
il Mali, l'Alto Volta, il Niger 
ed il Ciad erano gia classi-
ficati fra i piu poveri del 
mondo, con un reddito medio 
per abitante mferiore ai cen
to dollari annui. con un tas-
so di scolarizzazione inferio-
re al 20 per cento e con il 
reddito industriale inferiore 
al 10 per cento del prodotto 
nazionale lordo. Oggi questa 
poverta ha perfino abbando
nate la fase della sopravvi
venza. 

«E* intollerabile — ha det-
te all'inizio del mese scorso 
il direttore della PAO, Adde-
ke Boerma — che nel 1973 
la fame possa di nuovo mi-
nacciare una parte del mon
do». E' intollerabile soprat
tutto perche la tragedia non 
e scoppiata aH'improwiso. 
Dal 1968 — ha ricordato Jenne 
Afrique — la siccita colpisce 
in modo endemico l'Africa del-
TOvest; negli ultimi cinque 
anni, la media delle precipi-
tazioni e stata inferiore del
la meta alia norma, calcola-
ta su un periodo di trenta 
anni.' i 

Dal 1968 il Sahara estende 
le sue zone desertiche sem
pre piu a sud, inaridendo 1 
pascoli, spingendo sempre piu 
indietro le mandrie che co-
stituiscono la ricchezza eco-
nomica delle zone settentrio-
nali dei sei Paesi piu colpiti 
La FAO prevede che, anche 
se la pioggia dovesse torna
re ad innaffiare la fascia sa
heliana (magari come lo sta 
facendo in questi giorni in 
Mauritania, con una daiino-
sissima forma torren2iaIe), 
circa quattro milioni di ca-
pi di bestiame andranno per-
duti. Questo patrimonio. in 
una semplice cifra, equivale 
a mezzo miliardo di dollari. 

Dieci giorni fa I'Humanite 
pubblicava una radiografia 
della tragedia, Paese per Pae
se. Nel nord-ovest del Sene
gal il 65 per cento dei bo
vini e morto di sete. Le be-
stie che erano sfuggite alia 
mancanza d'acqua sono mor
te di malattia .Ora e la vol
ta degla uomini. Un milione 
di persone e minacciato. I 
cereali hanno raggiunto prez
zi astronomici. La popolazio
ne si concentra alia ricerca 
di cibo e lavoro nella capi
tale Dakar, una delle vetrine 
di grattacieli e benessere co-
struite dal neo-colonialismo 
in Africa. Nelle regioni set-
tentrionali deH'Alto Volta non 
ci sono piu riserve di cibo 
e i pozzi sono secchi. Mon 
ci sono piu miglio e latte, 
gli ali menti tradizionali del
le popolazioni. Entro un mese 
e attesa la stagione delle 
piogge. Tutte le strade saran
no allora tagliate. II peggio 
deve ancora venire. La pro-
spettiva della tragedia non e 
piu lontana nel Ciad, dove 1 
contadini sono stati costretti 
a mangiare perfino le omen
ta. il ]«go omonifno, rlserva 
di 25.000 chUometri quadra
ti d'acqua, si e ridotto di 
m terso e la peaca vi e quay-

Solo il 10 per cento del be
stiame della Mauritania e so-
pravvissuto. La gran parte dei 
pozzi e inquinata dalle car
casse delle bestie che sono 
morte nel tentativo di abbe-
verarsi. 11 raccolto e inferio
re di due terzi a quello nor-
male. E' apparsa la prima 
malattia epidemica: lo scbr-
buto .In Mali il 90 per cento 
della popolazione delle zone 
settentrionali ha abbandona
te i villaggi e si e riversa-
ta sulle rive del fiume Niger, 
aggravando ! problemi di ri-
fomimento alimentare. Nel Ni
ger sono gia-morti due mi
lioni di cap! di,bestiame, la 
undca ricchezza del Paese, in
sieme con l'uranio che non e 
commestibile. Mancano i vi-
veri. II Niger non hsi'ferro-
vie ed e lontano miile chilo-
metri dal piu vicino "porto. 
I rifornimenti sono lentissi-
m! ISExpress ha calcolato che 
gia oggi, all'inizio di giugno. 
sei milioni di persone in que
sti Paesi non hanno quasi 
piu nulla per nutrirsi, pochis-
simo cibo, poche gocce di ac
qua a testa. 

Per i primi soccorsi, per
che siano efficaci, occorrereb-
bero almeno un milione di 
tonnellate di cereali. Ma i 
Paesi che maggiormente ne 
dispongono (Stati Uniti, Ca
nada e Francia) rifiutano di 
porli gratuitamente a dispo
sizione di chi ne ha bisogno 
con tanta urgenza, preferendo 
mantenere intatti i loro stocks 
ed i loro prezzi, per «hi ne 
ha bisogno potendo pagare. 
E' un atteggiamente crimina-
le, dal punto di vista uma-
no. Sotto il profilo politico 
questa scelta combacia per-
fettamente con le origin! dei-
la catastrofe, vicine e remo
te, cioe con le responsabili-
ta-del coloniaiismo francese 
(che ha dominate per decen-
ni questi sei Paesi) e del 
neo-coloaialismo di diversa 
origine che ha proseguito Io 
sfruttamento intensivo. 

Se il Figaro si e limitato 
a parlare delle bizzarie del-
ranticiclone atlantico, diversi 
esperti francesi ed africani 
sono andati piu a fondo. II 
disastro non e oggettivamen-
te ecologico. L'Express ha ci
tato: la politica coloniale 
francese in base alia quale so
no stati disboscati, nella Bo
na, due milioni e mezzo di 
ettari di foresta per coltivar-
li ad arachide e la scelta di 
certi govemi, come quello del 
Senegal, che non ha proce-
duto alio sfruttamento delle 
risorse idriche sotterranee. 
Un gruppo di ricercatori fran
cesi, in una dichiarazione n-
presa dal Monde, ha appro-
fondito ed esteso questi te-
mi. Questa tragica fame — 
hanno detto — e soprattutto 
il risultato della politica di 
«sviluppo* seguita dal coio-
nialismo e ripresa dagli Sta
ti indipendenti: «Sviluppo del
le ineguaglianze regionali, svi
luppo delle citta a spese del
le campagne, sviluppo dei pri-
viLegi di pochi e dei prolitu 
delle societa straniere e dei 
loro alleati locali. L'altra fat:-
cia della medaglia e l'impo-
veriroento delle masse conta-
dine, la degradazione del suo-
lo, il deterioramento deU'agn-
coltura di sussistenza, 1'au-
mento della dJsoccupazione ». 

La fame che attanaglia vtn-
ticinque milioni di afneara 
non sembra dunque di r»̂  
sponsabilita delle nuvole. 1M 
vita di intere popolazioni ft 
in pericolo e con essa il de-
stinj di sei Paesi. Sono po-
poS poveri che divengortu 
sempre piu poveri. La spira-
]e della miseria del terzo men-
do appare oggi in tutta la 
sua drammaticita in quest* 
fascia d'Africa, in una trage
dia umana che ha alle sue 
origin! responsabilita pohti-
che. TJ neo-coloniallsmo po
tra contare sul suo pallotto-
liere di aangue altri milion 
di morti, un'ecatombe che po
teva essere ervitata e che o n 
puo solo ventra lrmltata. 
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