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T U n i t A / giovadl 27 dicembre 1973 PAG. 13/ echl e notizie 
Tutti s'interrogano sul futuro ma nessuno conosce la risposta 

Israele di fronte al dilemma 
fra negoziato e nuova guerra 

II desiderio di un accordo duraturo con gli arabi s'intreccia con I'arrogante pretesa di non cedere le terre conqui-
state nel 1967 — Un'opinione pubblica in bilico, osciliante e indecisa — L'incognita delle elezioni del 31 dicembre 

Bloccati ai valichi di confine perj'inadeguatezza delle Ferrovie 

Ogni giorno 1000 carri merci 
non possono entrare in Italia 
Alia richiesta di 13 mila carri I'azienda FS risponde offrendone solo novemila — II trasporto su ro-
taia quasi venti volte piu economico di quello su strada — I pericoli della ipotesi di fusione fra la 

Fiat e I'Efim per il rilancio del trasporto pubblico e per I'occupazione 

Dal noitro inviato 
' - - T̂EL AVIV, dicembre 
«In superfIcle In Israele non 

molto e cambiato, ma sono 
gli lsraelianl che stanno cam-
biando... e come se ci fossi-
mo svegllatl all'improvviso in 
un altro mondo: tuttl si inter-
rogano su quel che succede-

, ra, ma nessuno sa o vuole 
. rispondere. E qui a mlo av-
vlso ota il pericolo magglore 
per il nostro futuro e per la 
pace ». E" la conclusione di un 
lungo dlscorso, amaro e ango-
sclato di un vecchio dirlgente 
del MAPAM. l'ala sinistra del-
,lo schieramcnto dl gover-
no. Davanti al bar della 
via Dlzengoff, dove siamo se-
dutl con alcuni colleghl lsrae
lianl, una folia frettolosa e af-
faccendata si da a stento il 
passo. I taxi scarseggiano, gli 
autobus pure: sono In gran 
parte al fronte, requlsltl dal-
Tesercito tuttora in stato di 
allarme e di mobllltazlone ge-
nerale. II verde oliva delle 

' uniform! mllitarl predoml-
na per le strade: sono glova-
nl e non plti giovani (oltre 
il 20 per cento della forza 
lavoro, calcolata a poco piu 
di un. milione e sotto le ar-
miy, ragazze, mltra a tracol-

' la, in permesso per poche ore. 
TraiUn po' 11 ritroveremo lun
go je ;autostrade a fare l'au-
tostop per raggiungere le lo-
ro tinlta, nel Sinai, lungo e 
oltre il Canale dl Suez, sul 
Golan. • • 

Uno striscione attraversa tut 
ta la luce della strada: « Da
te sangue per 1 nostri solda-
tl». PiCt in la un altro: ((Da
te soldi per 11 nostro esercl-
to. Acqulstate 1 titoli della 
sottoscrlzlone nazlonale ». Mol 
ti local! sono chlusi (o i pro-
prietari sono alle armi, o i 
cllenti sono troppo pochl). An-
che i turisti, sempre numero-
si in questo perlodo dell'an-
no, hanno preferito camblare 
itinerarlo: la tregua e anco-
ra troppo fragile e non e il 
caso di rischiare. II costo della 
vita e sempre pid caro. I prez-
zl sono aumentati (si dice uffi-
cialmente) di oltre il cinque 
per cento nel solo mese di no-
vembre, ma le prospettlve so-

Duri attacchi 
israeliani 

al Pontef ice 
e al Vatican© 

TEL AVIV. 26 
Alcune personalita Israelia-

ne (fra cui il ministro degli 
intern! Yossef Burg, il mini
stro del culto Zera Warhaftig 
e il deputato Izhak Rafael) 
hanno apertamente e aspra-
nwnte criticato le dichiarazio-
ni di Paolo VI favorevoli alia 
concessione di uno «status 
particolare» a Gerusalemme. 

II giornale dei sindacati Da
var, che riflette in genere le 
posizioni del govemo. accuse 
il papa di aver compiuto 
«non un atto religioso, ma 
un atto politico» afflancan-
dosl a alle pressioni arabe». 

Davar inoltre si scaglia con-
tro a element! ostili ad Israe
le » che esisterebbero in Va-
ticand e che cercherebbero « di 
rimettere in vita il piano per 
rinternazionalizzazione di Ge
rusalemme ». 

II giornale si riferisce (pur 
non citandolo apertamente) al 
a vertices tenutosi il 22 di
cembre in Vaticano. e a cui 
hanno partecipato il Ponte-
fice, Timperatore d'Etiopia 
Haite Selassie e altri capi 
africani per discutere vari 
aspetti della crisi medio-orien-
tale e in particolare il pro-
blema di Gerusalemme. 

Una nota diffusa dal Vati
cano dopo l'incontro ha pre-
cisato che per gli stati afri
cani «Gerusalemme non do-
vrebbe esaere sotto il con-
trolk) esclusivo di una sola 
religionen. e che a una solu-
zione deve essere trovata sul-
la base delle risoluzioni del-
10NU». Come e noto. la ri-
sohizione piu importante del-
1'ONU su Genijwiemme e quel-
la votata nel 1948 che riguar-
da la divisione della Palestina 
tra arabl ed ebrei e che Dre-
vede per Gerusalemme uno 
status di citta internazionale. 

Degli elementi t anti-israe-
lianin che esisterebbero nel 
Vaticano. Davar fa il nome 
soltanto del prof. Atessandrim. 
e aggiunge: «t Pare che vi sia-
no personalita influenti della 
chlesa cattclica che desidera-
no riaprire le discussioni sul-
la Internazionalizzazione di 
Gerusalemme facendosi ap-
poggiare dagli arabi. dagli 
africani e da altre sette cri-
stiane ». 

H giornale afferma Inoltre 
che'H Vaticano sta tentando 
d! schierare dalla sua parte. 
sulla questione di Gerusalem
me. anche le altre chiese che 
hanno rappresentanti nella 
citta (come quelle greeo-orto-
dossa e armena) e vari stati 
«cattolici», come Spagna. 
Francia e Italia. 

Davar aocusa inoltre il Va
ticano di « macchinare dietro 
la schiena». di comportarsi 
aeon astuz'.a, con cinismo». 
con ale tattiche rnachiavelli-
che che caratterizzano i mi
nister! degli Ester! di stati 
laici che cercano di col pi re 
Israele*. 

Inflne Davar 1 amenta che 
«prima e dopo Monaco ». al
cune c pubblicazioni ufficia-
t! del portavoce dei gesulti e 
della chiesa, compreso 1'ultimo 
notnero di Civilta Cattolica*. 
hanno parlato In «stile apolo-
geUco» dell'aUlvlta «assas
sin* » delle organlzzazionl pa-
lestineai. 

no tutt'altro che rosee. Gran 

rirte della attivita economica 
paralizzata, rallentata: man-

cano gli uomlni, le materie pri 
me scarseggiano, 1 trasporti 
civill fanno per ora la spo-
la lungo il deserto del Sinai 
per rifornire 1 fronti. I glor-
nall riportano allarmati la 
notlzia che in alcune fabbri-
che, per la prima volta do
po lo scoppio della guerra, 
gli operal hanno scioperato. 
A Haifa 1 portuali hanno do-
vuto incrociare le braccla: il 
porto e praticamente fermo. 
Nessuno ha ancora osato fa
re un bilanclo preclso dl quan 
to sla costata la guerra. Si 
parla dl clfre talmente astro-
nomlche da divenire perslno 
astratte per il grosso dell'o-
pinione pubblica che non e 
ancora usclta dallo choc psi-
cologico provocato dalla guer
ra del Yom Klppur Con il 
quarto conflltto arabo israe-
llano, dlnanzi alia rlpresa a-
raba, in una situazione che 
ha messo in luce tutti i pe
ricoli che comporta l'entrare 
in collisione con le tendenze 
coesistenziali che continuano 
a predominare tra Mosca e 
Washington, l'opinione pubbli
ca israeltana si e trovata per 
la prima volta a dover n-
flettere sul limili dello stato 
di Israele, sulle sue prospet
tlve future e quindl sul suo 
modo di collocarsi nella regio-
ne medio-orientale. Da una 
parte, la coscienza della ne-
cesslta dl un accordo di pa
ce reale e durevole sembra 
farsl strada dopo annl in cui 
ci s! era cullati e lasclati 
cullare nella illusione che I-
sraele avrebbe potuto stabil-
mente slstemarsi sulle frontie-
re del 1967. Malgrado tutto, 
a dlspetto dei pericoli che 
venlvano denunciatl e della 
tensione che non era mat ces-
sata un momento, dopo l'ag-
gressione ai paesi arabi del 
1967, mal il paese e i suoi 
dirigenti erano apparsl piu fi-
duciosi nella loro forza e nel
la loro arrogante pretesa di 
installarsl nelle terre altrui 
per costruirsi un confortevole 
benessere. E mai il paese ave-
va visto un boom economico 
industriale cosl imponente e 
rapido. Dall'altra parte, 11 
trauma della guerra « ne vinta 
ne persa». ha rafforzato le 
rivendicazioni di frontiere « si-
cure e difendibili», lo slogan 
di coloro che facendo pemo 
sulla a diffidenza storica » ne! 
confronti degli arabi afferma-
no che occorre restare co-
munque nel Sinai e non ab-
bandonare il Golan siriano e 
tanto meno permettere la cre-
azione di uno stato autonomo 
palestinese in Cisgiordania. 
Molto spesso, nel grosso del-
l'oplnione pubblica queste due 
tendenze. se cosl si possono 
chlamare, coesistono e si ar-
ticolano nel modo di pensa-
re di una stessa persona. E 
qui il mito della a vittoria tra-
dita » o della « vittoria impe-
dita » (dal cessate il fuoco del 
22 ottobre allorche il generate 
Sharon violando brutalmente 
la tregua correva verso Suez) 
lanciato e sostenuto dall'estre-
ma destra. si innesta facil-
mente in questa contraddizio-
ne. Al peggio che potrebbe 
capitarci — dicono gli israe
liani piu consci della gravita 
del momento che stanno vi-
vendo — e che dl questa con-
traddlzlone ne traesse vantag-
gio il Likud e tutta la de
stra nel suo assalto al pote-
re, con il programma di di-

. re no alia trattativa e ad ogn! 
concessione e comprornesso 
con gli arabi. Certo le preoc-
cupazioni sono forti. Sono do-
cumentate dai sondaggi (per 
quel che essi possono vale-
re, naturalmente). Prima del
la guerra (le elezioni avreb-
bero dovuto aver luogo in no-
vembre) il 63 per cento degli 
elettori si era detto favore-
vole alia riconferma del go 
verno di Golda Meir Ora pa
re questi elettori siano scesl 
molto al di sotto della maggio 
ranza assoluta. Allora solo il 
2 per cento dell'elettorato ri-
teneva che l'estrema destra. 
vale a dire il Ukud. potesse 
formare un governo; oggi la 
percentuale e salita al 17 per 
cento. Molti. oltre il trenta 
per cento, sostengono che il 
31 dicembre voteranno diver-
samente dal passato a Siamo 
senza un vero e crraro pro
gramma Ci pace». ci dice 
un anziano giornalista che scri 
ve per un grosso giornale go 
vernativo E cio provoca in-
certezza. rischia di far gua 
dagnare voti aH'alleanza di 
destra e di spingere molt: 
alio ass^nteismo Lo stespo mi 
nistro dei trasporti Simon Pe 
rez. uno dei leader del grup 
po di Dayan. ricevendoci nel 
suo ufflc!o di Tel Aviv, appe-
na alia vigilia della conferen 

, za di Ginevra. ammetteva del 
. re-ito chiaramente che Israele 

«non vede ancora in quella 
assise un cammino ben pre 
ciso, ma v>ltanto una direzio 
nf» B e lamentava anche se 
molto diplomaticamente il fat 
to che gh Stati Un ti (RKsin 
ger aveva appena concluso !a 
sua visita :n Israele) avesse-
ro in qualche modo chiesto a 
Tel Aviv -1 pazamento di que 
sto prezzo «Non e un bene 
che le due superpotenze si 
siano intromesse in questo 
nuovo confliUo arabo israeha-
no. ci6 complica, non sempli-
fica le cose, rende piu perico-
losa la situazione». diceva 

« Non possiamo dimenticare 
questa volta — scrive il gene-
rale Peled sulla rivista New 
Outlook — che non siamo riu-
sciti a risolvere la situazio
ne senza 1'intervento del
le grand! potenze. Dobbiamo 
fare attenzione La questlone 
si pone in termini sempre 
piu global! e il nostro mar-
gine di manovra e sempre 
piu limitato. Che si poasa o 
meno attaccare Damasco o II 
Cairo non ha lmportanza. Ve

ro e invece il fatto che pos
siamo trovarci al centro di 
un conflitto globale. Ii proble-
ma e oggi di sapere se la di-
rezione della nostra polltica 
mllltare ed estera e ancora 
in grado di elaborare tuttl gli 
elementi, 1 fatti, le posslbili-
ta e ogni decisione che ri-
guarda il destlno del nostro 
paese». AH'ultimo comlta-
to centrale del partito laburi-
sta al potere gli scontrl e 
le polemiche sono stati asprl 
prima di definire una piat-
taforma elettorale che, anche 
dopo la guerra del Yom Kip-
pur, non ha ceduto dl un cen

timetre sul terreno della tradi-
zionale politica annessionisti-
ca. 

E' vero che 11 nuovo pro 
gramma parla di «frontiere 
difendibili basate su un com
prornesso terrltorlale », ma il 
nuovo programma ha sconten-
tato sia i «falchi» che le 
« colombe » e il problema re-
sta dunque sempre aperto. 
Dayan e il suo gruppo. il 
vecchio partito dl Ben Gu-
rion (Rafi), non ha esitato nei 
giornl scorsl a venttlare una 
sua usclta dalla coalizione la-
burlsta se le « colombe » con-
tinueranno a criticare le sue 
posizioni. Sa che qualora si 
registri uno spostamento a de
stra dell'elettorato i seggi del 
suo partito potrebbero essere 
decisivi e qulndi gioca la sua 
carta di eventuale arbitro del
la situazione per forzare la sua 
polltica: quella che non ha 
permesso la pace e che non 
ha impedito la guerra. 

Franco Fabiani 

TOKIO — Cinque persone sono rimaste uccise ed altre sessanta ferite in un incidente ferro-
viario avvenulo leri nella stazione Hirano di Osaka. L'lncldente e avvenuto quando il con-
voglio, un treno passeggeri, e deragliato • si e capovolto entrando nella stazione 

Continuano le violazioni dell'accordo di Parigi da parte di Thieu 

La nuova scalata nel Vietnam 
vista da un colonnello del GRP 

Una gigantesca «trincea» attorno a Saigon fatta pagare ai contadini — Le repression] . 
feroci e le offensive di Saigon — Lungo viaggro atttawso le zone libere cl#s!<nfforzait#^ \ 

Dal nostro inviato 
PARIGI, dicembre. 

Nel giorni scorsi il Times 
di Londra ha pubblicato la 
notizia che il regime di Saigon 
sta costruendosi una sua alt-
nea McNamara » per difender-
si dalle a inflltrazioni». La «ti
nea McNamara » era quel com-
plesso di fortiflcazioni, di bar-
riere di fllo spinato, di segna-
latori elettronici che, lungo 
la strada numero 9 che corre 
parallela alia linea smilttariz-
zata del IT parallelo, avrebbe 
dovuto tagliare in due il Viet
nam, isolare la lolta di libera-
zione del Sud dalle sue retro-
vie, permettere la repressione 
sicura e defimtiva. Non servi 
mat molto, ne durb a lungo: 
nell'offenstva del 1972 le forze 
di liberazione la spazzarono 
via con tutti i suoi bunker, le 
sue tnstallazioni etettroniche 
ed t suoi reticolati. Secondo 
la notizia del Times la nuova 
nlviean e qualcosa dt piu ca 
saltngo: si tratta di una enor-
me trincea, larga sui cinque 
metri, profonda quattro, che 
viene scavata su un ampio ar
ea a nord e a nordovest di 
Saigon attraverso le province 
di Tag Ninh, Hau Nghia. Binh 
Duong e Bien Hoa, a spese dei 
contadini. I capi dei villaggi 
nommalmente sotto il control-
lo di Saigon ai prtmt di di
cembre hanno avulo I'ordine 
di raccogliere 150 piastre a 
testa per ogni « elettore » com 
preso tra i 18 e i 60 anni di 
eta per portare a termtne if 
toporo. 11 denaro servira per 
pagare i bulldozers che do 
vranno fare il lavoro Se i con 
tadtnt non pagano, dovranno 
lavorare con zappe e badili. 

L'lllusione che fossati e trin-

cee possano servire a avince-
rev e dunque comune ad ame-
ricani e saigonesi, cosl come 
l'lllusione che i bombardamen-
ti aerei, che con i suoi aerei 
americani Vammmistrazione 
di Saigon sta ora compiendo 
sistematicamente sulle zone li
bere del Sud Vietnam, possano 
risolvere la partita. Ma la real-
ta vietnamita, anche dopo la 
flrma degli accordi di Parigi 
che Saigon non ha mai voluto 
nspettare, e che anzi viola 
apertamente, sistematicamen
te e contmuamente, ha altre 
dimensioni. L'accordo di Pa
rigi e il comunicato Le Due 
Tho-Kissinger del 13 giugno 
scorso hanno riconosciuto che 
nel Vietnam del Sud esistono 
due governi, due forze armate 
e ire forze politiche (GRP, 
Saigon, terza componente che 
non segue ne GRP ne Saigon), 
e che la soluzione del pro
blema va attuata mediante 
una polltica di riconciliazione 
e di concordia nazionale. che 
GRP e FNL si propongono co
me obbtettivo principale, e 
Saigon come qualcosa da igno-
rare e distruggere. 

In questo confronto, gli Sta
ti Uniti continuano a svolgere 
una parte di primo piano, an
che se il corpo di spedizione 
e partito. si sono lasciatt die
tro 24 000 consiglieri, masche-
rati da civili ma non per que
sto meno militan, hanno for-
nito al loro uomo di Saigon 
— Nguyen Van Thieu — cen-
tinaia di carri armati ed ae
rei supplemental!, e gli rior-
ganizzano e rafforzano il si 
sterna di pngiom e dt campt 
di concentramento che rin-
chiudono ancora 200000 pri-
gionieri. In breve, essi cer
cano di realizzare con altri 

mezzi quell'obiettivo di impo-
sizione di un regime neo-colo-
niale che e stato I'obietttvo 
permanente della loro azione 
in Indocina anche durante gli 
anni della u scalata», attuan-
do la avietnamizzazione* del
ta guerra. Cosl tutto quanto 
sta accadendo nel Vietnam del 
Sud non e, come Kissinger 
vorrebbe far credere, una se-
tie di violazioni dell'accordo 
a da entrambe le parti n, una 
sorta di « guerra civile » nella 
quale gli americani non e'en-
trano per nulla. E', invece, 
Vattuazione della politica ame 
ricana attraverso il regime 
capeggiato da Van Thieu. II 
quale non e che un servo ed 
uno strumento. 

Questo concetto ci e stato 
ribadtto, in una lunga conver
sazione, dal colonnello Duong 
Dinh Thao, che dopo aver par
tecipato per anni ai negoziati 
di Parigi e stato a Saigon per 
parecchi mesi della prtmave-
ra e dell'estate scorse ed ha 
viaggiato • a lungo attraverso 
tutte le zone libere del Sud 
Vietnam, prima di tornare a 
Parigi per partecipare ai la-
vori della conferenza consul-
tiva tra le due parti sud-viet-
namite, che si tiene ogni set-
timana senza risultati. « Biso-
gna nfiutare la versione da
ta da Kissinger — dice — 
che si trattt di una "guerra 
civile". E' la dottrina di viet-
namizzazione di Tfixon che 
conlinua. Thieu non e che uno 
strumento ». 

II xnaggio stesso che Thao 
ha compiuto nel Sud Vietnam 
dimostra intanto ta consisfen-
za e I'estensione delle zone 
libere. Egli ha viaggiato da 
Saigon fino alia provincia di 
Quang Tri, cioi fino al 17. pa-

Il comunicato sulla visita di Nguyen Huu Tho a Mosca 

Pieno sostegno dell'URSS al GRP 
I sovielici insisfono per I'applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo di Parigi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26 

L/Un.one Sovietica «conti 
nuera a sviluppare con tutti i 
mezzi i rapporti di amicizia e 
la cooperaz.one con il FLN e 
il GRP del Vietnam del sud. 
cons:derandoli come i soli rap
presentanti autentici degli ln-
tereasi nazionali della popola-
zione sudvietnamita»: lo an-
nuncia il comunicato congiun-
to sulla visita della deiegazio-
ne del FLN e del GRP, d'.re'tta 
da Nguyen Huu Tho 

Nel corso della sua perma-
nenza a Mosca. Huu Tho si e 
incontrato con Breznev e con 
Podgomi. Le conversazioni, af
ferma il comunicato, « si sono 
svolte in un clima di cordiale 
amicizia, di franchezza e di 
comprensione reciproca ». 

Le due part! si sono accor-
date « per sviluppare i contat-
ti a dlversl livelli e per orga-
nizzare regolarmente consul-
tazloni e scambi dl vedute sul

le question! di mteresse recl-
proco ». 

II documento defmisce oe-
spresoione probante dei lega 
mi d: amicizia» dei'.'URSS 
con i patr.ot sudvietnamiti 
l'accordo di a.ssistenza econo-
m.ca firmato nel corso della 
visita Per quanto nguarda la 
situazione nel Vietnam dei 
sud. jl comunicato dichiara: 
« L'Unione Sovietica sostiene 
con fermezza gli sforzi del 
GRP per mettere in funzlone 
l'accordo di Parigi, per stabi-
lire nel Vietnam una pace giu-
sta. per assicurare nel sud uno 
sviluppo sulla via della pace, 
deU'indipendenza, della demo-
crazia e della neutrahta e per 
progredire sulla strada della 
riunlficazione pacifica. L'Unio
ne Sovietica condanna energi-
camente le violazioni brutali 
e sistematiche dell'accordo di 
Parigi da parte del regime di 
Saigon, che approfitta del so
stegno degli Stati Uniti, e 
chiede la loro immediata ces-
sazione, L'Unione Sovietica ri-

t.ene che i'applicazione di tut
te !e disposizioni dell'accordo 
e condizione principale per lo 
stabilimenlo di una pace giu 
sta e sohda nel Vietnam ». 

Nella parte dedicata ai pro 
blemi internazionah il docu
mento rende noto che a la de-
legazione sudvietnamita ha 
molto apprezzato gh sforzi del 
Comitato centrale del PCUS. 
del governo sovietico e di Leo
nid Breznev personalmente, 
miranti a rafforzare la pace e 
la slcurezza nel mondo e a 
fornire un aiuto attivo ai po-
poli contro raggressione im-
perialista, per 1'tndlpendenza, 
la pace e il progresso sociale ». 

La delegazione «ha confer-
mato che le vittorie del popo 
lo sudvietnamita nella giusta 
lotta che esso conduce sono 
strettamente legate aU'aiuto 
che gli hanno fornlto ruRSS. 
gli altri paesi socialist! e gli 
amicl del Vietnam In tuttl i 
paesi». 

r. c 

rallelo, attraverso le zone li
bere. Da Quang Tri al delta 
del Mekong, la piu ricca c 
popolosa delle regioni del Sud 
Vietnam, la zona libera e con-
tinua, ininterrotta. Nel delta, 
le terre che si stendono tra 
i molti bracci del delta del 
Mekong, sono terra libera, 
<c macchie di leopardo» este-
sissime menlre Saigon con-
trolla solo le strade strategi-
che, e non tutte, o non com-
pletamente, sicche il passaggio 
da una «macchia» all'altra 
non presenta problemi. Zone 
libere esistono, altre a mac
chie di leopardo », lungo la ca
sta, nonostante la strada na
zionale numero 1 rappresenti 
un a fronte » che Saigon tutta-
via non controlla dovunque, 
sicche anche il GRP pub ser-
virsi di mezzi di trasporto su 
strada in piu di un tratlo. 

a Nel delta del Mekong — 
racconta il col. Thao — dopo 
la flrma dell'accordo di Parigi 
I'atmosfera era letteralmente 
deltrante, per la pace che sem-
brava dovesse tornare dopo 
il periodo del raccolto, si era 
vicini al Tit, la festa del Ca-
podanno lunare, cosl e'erano 
tutte le ragioni per salutare 
con gioia l'accordo, che era 
considerato una vittoria molto 
grande. Gli obietlivi della lotta 
erano la partenza delle trup-
pe americane e il rovesciamen-
to del regime di Saigon. L'ac
cordo stabiliva la partenza 
delle truppe USA e cosl una 
tappa importante veniva rea-
lizzata. Restava solo da cam-
biare tl regime neo-coloniali-
sla. Era una gioia che per-
tadeva tutti. specie nel delta. 

«Ma dopo il Tet i fantocci 
hanno ripreso I'azione. cercan-
do di reinslallare dei posli 
militari e di crearne altri in 
projondita nelle zone libere o 
contestate, ad esempio a sud 
della strada numero 4, tra Cai 
Lag e Cai Be. Nella provincia 
di My Tho e'erano prima 1.100 
posli. Li portarono a 1300 Nel
la provincia dt Ben Tre ce 
n'erano 900. ne hanno fatti 
1100. Thieu diceta che nulla 
era cambiato, con l'accordo, 
e che la paciflcazwne doveva 
conttnuare. Le operazioni era-
no fatte tn modo barbaro. Nel 
dtstretto di Cu Chi, a nord-
orest di Saigon, le case sono 
state distrutte e pot ricostrut 
te anche cinque o let volte Si 
npetono le Song My. e il mas-
sacro. Negh agglomerati ru 
rah di Cu Chi le truppe di 
Thieu arrestano, rubano sac-
cheggiano, portano via U be-
sticme. ed i bufali ed i maiali 
che non riescono a portar via 
It uccidono e buttano le ca-
rogne nei pozzt, per renderli 
insertnbili. 

«Dopo la firma dell'accordo, 
cosl. non Ci stata pace. Le 
violazioni, su istigazione di 
Washington, continuano. A 
partire dalla fine dt settembre, 
e da ottobre, Thieu ha lan
ciato delle operazioni in gran
de sttle. Dal 6 novembre ci 
sono bombardamenti dehbe-
rati in profondita nelle zone 
libere, specie a nord dt Sai
gon, sulle province di Tau 
Ninh, Binh Long. Phuoc Long. 
Bombardano soprattutto Loc 
Ninh, che abbiamo liberato 
nel 1972*. 

Emilio Sarzi Amadft 

Tredicimila circa sono i car
ri che ogni giorno gli spedl-
torl chledono alle ferrovle che 
per6 ne possono dare solo 
9.000, mentre al vallchl dl con
fine dovrebbero entrare 4.000 
carri, ma ogni giorno 1.000 
vengono rifiutati. 

Nel primo caso perche il 
parco velcoll e al dl sotto, dl 
almeno 11 25% alle reall ne
cessity, nell'altro perchS gli 
lmpianti e le linee non ce la 
fanno a reggere 11 nuovo ca-
rlco dl trasporti che preme 
sulla lete. 

Se si dovesse applicare un 
nuovo provvedimento restrlt-
tivo al carburanti destinati al 
trasporto delle mercl su stra
da, 11 trafflco che dl conse-
guenza dirotterebbe sulla ro-
tala getterebbe nel caos l'ln-
tero slstema ferrovlarlo. In-
fattl, una diminuzione del so
lo 10% dell'attuale capaclta dl 
trasporto 6tradale, considera
te la ripartlzlone percentuale 
del trafflco totale (75% circa 
alia strada e 20% alle ferro
vle) si rlpercuoterebbe in un 
aumento della domanda del 
30% rispetto a quello che e 11 
volume che Interessa attual-
mente la rotaia. 

Trasporto stradale 
I rimed l per superare la cri

si energetica non possono a-
vere come conseguenza la pa-
ralisi anche parziale del si-
sterna produttivo. 

II ruolo che ha assunto il 
trasporto su strada e ! suoi 
costi in termini energetic! non 
si cancellano con un colpo di 
spugna nelFillusione che le 
ferrovie abbiano una capaclta 
di assorbimento contraddetta 
dall'estrema rigidita che han
no manlfestato anche in pe
riod! di ordinaria amministra-
zione. 

Oggi si scoprono cose che 
da anni ripetlamo: il trasporto 
per un km di una tonnellata 
di merci su strada brucia cir
ca 500 Kilocalorie, mentre sul
la rotaia ne bastano meno di 
30. il che significa che, a pa-
rite dl energia erogata, il tre
no e quasi venti volte piu eco
nomico della strada. Ma se lo 
sviluppo dei due sisteml e sta
to fin qui squilibrato, e pur 
vero che oggi non si pud non 
prenderne atto, esprlmendo 
perd in termini concreti la vo-
lontfc. di Invertirne la tenden-
za senza provocare traumi al-
l'intero sistema economico e 
occupazlonale. - ;y* ,,'; ;' 

I 2.000 miliardi destinati in 
un quinquennio alle ferrovie 
sono meno di quello che in un 
anno la nostra bilancia paga 
per l'importazione dl derrate 
alimentari. 

L'abnorme sviluppo del si
stema di trasporto private e 
della produzione industriale 
che lo alimenta, ha condlzlo-
nato l'intera economia: un ca

rtel settore auto-

mobillstlco, dice Agnelli, e gia 
al dl la del livello di guardia. 
La domanda quindl deve tlra-
re, blsogna contlnuare a com-
prare automobill anche solo 
per tenerle ferme In garage, 
e anche se, nel frattempo, i 
trasporti pubblicl contlnueran-
no a non funzlonare. 

Sta prendendo corpo intan
to l'ipotesi di una fusione Fiat-
Eflm per monopolizzare la 
produzione del settore del ma-
teriale ferroviarllo (Materfer-
ro). Nel momento in cui la 
opinlone pubblica si pone la 
urgenza dl una rlforma dei 
trasporti che non pud non 
partire da un generalizzato 
potenziamento del parco vei-
coli, le Parteclpazionl Statall 
gettano la spugna e accetta-
no una gestlone che sara ov-
viamente pllotata dai soil cri-
teri dl profltto della Flat. 
Perche, nelle intenzlonl, e'e 
anche quella di costitulre un 
nuovo centro dl progettazlo-
ne, che si sostltulsca a quello 
delle ferrovle In modo da po-
ter decidere sulla quantlta e 
la qua'lta delle future eroga-
zioni di materiale. 

L'Efim, nel frattempo, pare 
voglia Interessarsl alia zootec-
nia. Non essendo stata capa-
ce dl frenare lo strapotere del
la Fiat nei poch! setter! nei 
quail poteva rappresentare 
una alternativa, si limita al 
tentativo di riparare i danni 
che nell'agricoltura ha pro-
dotto uno sviluppo Industria
le privileglato anche nel suo 
squlllbrlo. II grave problema 
dell'agricoltura e 11 buco che 
si registra nell'approvvigiona-
mento di derrate alimentari, 
non lo si risolve col varo dl un 
piano zootecnlco di emergen-
za, ma va inquadrato nel con-
testo dl una nuova polltica 
che finalmente bilanci le esi-
genze dello sviluppo industria
le colla necessity di assicurare 
al paese una base di produzio
ne nel settore agricolo-allmen-
tare quanto meno a livello 
di sussistenza. 

Autonomia 
Quello che basterebbe garan-

tisse I'Efim e l'autonomla di 
un settore del servizio pubbli
co, quale i trasporti, dai cri-
terl che ispirano la produzio
ne della Fiat, e non pu6 farlo 
prestandole lmpianti e capi
tal!. Agnelli intende smobi-
litare l'intero settore ferrovia-
rio mantenendo solo le azien-
de- che- gestisce al 50% colla 
Efim: 'questo hel momento In 
cui sta per scattare il finan-
zlamento del piano poliennale 
F.S. in base al quale la doman
da dl nuovo materiale rotabl-
le risultera quasi triplicata. 

Lo sviluppo che anche sul 
piano occupazionale avrebbe 
dovuto avere questo settore 
produttivo si ridurra in pra-
tica a una contrazione, con 
effetti disastrosi sul program
ma di approwigionamento del 

materiale ferrovlarlo e con ca-
lo addirlttura degli effettlvi 
impegnatl in questa produ
zione. 

Dietro lo specchietto per al-
lodole dl un leggero incremen-
to occupazlonale nel Sud 
(non piu di 1.500 unit a) la pro 
posta Flat tende in realta a 
realizzare una riconverslone 
degli 3tablllment! del Nord 
al settore stradale, che verra 
quindl potenziato, garantendo 
nel contempo controllo com
plete delle Industrie che lavo-
rano per 11 trasporto pubbli
co. E che I'Efim si presti a 
questo gloco e quanto meno 
preoccupante. 

Giulio Caporali 
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nail murala aomare 4SSS. 
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AMMINISTRAZIONB, 00185 • 
Roma • Via da! Taorlal. 1» • 
Talefonl aantralinoi 49S03S1 
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4951234 4951253 • ABBONA-
MENTI UNITA* («anaia*nto as 
c/« oottal* n. 3/3311 latMtato 
« AmmlnWrarfana do PUnlta. 
vial* Fuhlo Taatl. 73 • 20100 
Mllano) • ABBONAMINTO A 9 
NUMEnii rTALIA anno 23.700, 
Mmestro 12v(00, trimaatra 6.300. 
BSTERO anno 35.700, aamaatr* 
18^400, triimatra 9.500 • Coa 
L'UNITA' DEL LUNBDl*i ITA. 
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RO anno 41.000, aaowatra 
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BLICITA'i Concaaalmarla *»cla-
•lva S.P.L (Social* par la Puk» 
bllclta In Italia) Rom*. Plaaa 
Ban Loranso In Lnclna, n. 26 O 
•u* aucmraall In Italia • Talafo» 
no 683.541 - 2 * 3 . 4 - 3 , 
TARIFFS (al mm. par colonna) 
Commardalo, Edfadana aeneralat 
feriala L. 650, fastlva U 700. 
Ed. Italia aattantrlonalai L. 4O0> 
450. Ed. Italia cmtroHnarldi*. 
nolo L, 300-350. Cronacna loofr 
lb Roma L. 130-250| Flrenn 
U 130400| Toacana L, 100-120| 
Napoll - Campania L. 100-130| 
Regional* Cantro-Sod L. 100-120] 
Mllano • Lombardla L. 180-250| 
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NANZIAR1A, LECALM, RBDA-
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CantroSnd 'C Sto - ^ECHoLo. 
GlEi Edlzlono flenarala L. 500 
par parola. Edhu Centro-Sud 
L. S50 par porolai odWonl loc-r 
D Cantro-Snd L. 250 per parola. 
Edtx. Halta aettaotrlonal* L. 400. 
EdMonl loeaJl Italia aattantrlo-
nal« U 400 • PARTECIPAZIO. 
Nl AL LUTTOi Lira 230 par 
parola In plo Lira 100 dlrlt-
to flsao par clascuna adlzion*. 
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UNEE AEREE SOVlETrCHE 

Un gigantesco ponte aereo ha unito tre capitali: 
Roma. Mosca e Tokyo. 
Sulla linea opera il modernissimo IL-62 dell A via* 
zione Civile dell'URSS. 
Nei suoi confortevoli saloni. in un'atmosfera di 
autentica ospitalita russa trascorrete 13 ore e 45 
minuti di volo effettivo 
Passando per i'URSS potrete fare.una sosta a 
Mosca per visitare le sue bellezze storiche. 
La linea e stata inaugurata il 31 ottobre 1973. 
Partenza da Roma ogni mercoledi. da Tokyo ogni 
giovedi. \ • 
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Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi 
alle nostre Agenzie Passeggeri:-
ROMA: Via L. Bissolati. 27 - tel. 47.67.04/47.56.001 
MILANO: Via Vittor Pisani. 19 • tel. 66.71.56/65.55.00 
MOSKA: Lungomoskowa Frunze. 4 • tel. 245.38.77 
TOKYO: Toranomon Sangyo Building, 

Shiba kotochira-te Minato-ku; 
Ml. 50^6.68.14 
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