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Tre giornate di studio. 

all'lstituto delle Frattocchie 

I eomunisti 
discutono 
sui temi 

della ricerca 
gramsciana 

Le conversazioni di Giorgio Amendola, Alessan-
dro Natta, Emilio Sereni e Franco Calamandrei 
Una comunicazione del sovietico Ambarzumov 

Fra le molte iniziative chc. 
in questo trentesimo anniver-
sario della morte di Gramsci, 
si vanno prendendo in varie 
sedi intorno alia sua opera. 
le tre giornate di studio svol-
tesi la settimana scorsa a 
Homa, presso I'lstituto delle 
Frattocchie. hanno voluto con-
tribuire a quello che e. fra i 
quadri e i militanti eomunisti. 
un crescente impegno di assi-
milazione dei grandi temi del
la ricerca gramsciana. Con 
versazioni sono state tenute 
da Giorgio Amendola (II di 
hattito intorno a Gramsci og 
g i ) . Alessandro Natta (La 
concezione del partito in 
Gramsci) . Emilio Sereni (La 
questione meridionale). Fran
co Calamandrei (La politica 
come scienza in Gramsci) . Si 
6 avuta anche una comunica
zione sullo sviluppo degli stu* 
di gramsciani in URSS. di 
Eugenio Ambarzumov. vice 
direttore dell'Istituto per il 
movimento operaio jnternazio-
nale di Mosca. Hanno parte 
cipalo ollre una cinqtinntina 
di dirigenti provincial! del 
PCI e della FGCI da molte 
Federazioni. 

II dibattito intorno al signifl 
cato e al valore dell'opcra di 
Gramsci 6 andato divenlando 
in questi anni — ha sottoli-
neato Amendola — un mo-
mento della battaglia politica 
e ideale per difendere e por-
tare innanzi una strategia de-
mocratica e socialista nel no-
stro paese . e in tal senso il 
lavoro degli studiosi eomuni
sti risulta tanto piu incisivo 
quanto piu csso poggia sopra 
una indagine storica e un ac-
ccrtamento filnlogico di alto 
livcllo scientifleo. Per i qua-
dri e i militanti del PCI. per 
le nuove generazinni comuni-
ste . una comprensione sempre 
piu profonda del pensiero 
gramseiano. della continuita e 
degli svolgimcnti nuovi e nuto-
nomi che csso ha trovato in 
Togllatti. e in generalc lo stu
dio della storia del partito. sono 
strumenti nccessari per lo svi
luppo culturale senza il quale 
non si pud dare piena eflicacia 
all'azione politica. Anche in 
questo consiste la capacita del 
PCI di essere diverso dagli al-
tri parliti, quando la DC — co
me ha dimostrato ancora una 
volta il suo convegno di Luc
ca — continua a non sapersi 
dare criticamenle una colloca-
zione storica. e nel PSU — sal
vo gli dement i di origine salve 
miniana portativi dalla compo 
nente di provenienza azioni-
sta — continua la tradizionale 
« incultura > del socialismo ita-
liano. 

Nello conversazioni, e nclla 
discussione che le ha scguite. 
hanno preso rilievo alcuni punti 
principali del vasto arco di 
prcmesse gramsciane suscetti-
bili di richiamo e sviluppo in 
relazione ai compiti attuali di 
lotta della c lasse operaia. 

Sulla nozione di c blocco sto 
rico » si e soffermato Calaman 
drci, in particolare sui suo 
contcnuto di movimento reci 
proco fra le strutture e le s o 
vrastnitture. alia luce del quale 
diventano piu cvidenti. ad 
csempio. il senso c la funzione 
della lotta oggi per una pro 
grammazione democratica. An
che nella ricerca di Gramsci 
a proposito della cosiddetta 
< gucrra di posizione > — come 
processo rivcJuzionario di lun-
ga Iena. nel quale, tutto all'op-
posto deirimmobilita e dell'at-
tesa . la c lasse operaia costroi 
s ee la sua egemonia e la con 
quista del potere attraverso un 
incessante intervento politico di 
modificaziorie nel processo rea 
le — Calamandrei ha rilevato 
una forza di indicazioni la cui 
permanente validity e riscon 
trabile nella csperienza di tuttn 
questo ventennio repubblicano. 

Parlando della questione m e 
ridionale. Sereni ha messo a 
confronto la solidita s tor i co 
strutturale della impostazione 
nazionale di Gramsci con i ten 
tativi compiuti. all'insegna del 
centro-sinistra. di ridurre il 
problema del Mezzogie.rno alle 

ad una definitiva aggregazione 
sociale e civile si possa giun-
gere solo attraverso una radi
cate trasformazione industriale 
agraria. 

La storicita che il partito del
la c lasse operaia (come anello-
chiave del rapporto tra la vo-
lonta rivoluzionaria e il pro
cesso reale) assume nella con
cezione di Gramsci e stata al 
cctitro della conversazione di 
Natta Nella visione gramscia 
na e essenziale Timpegno del 
partito (« intellettuale colletti 
vo ») nella totalita del reale. la 
sua continua adesione alia real-
la per modificarla. e da cio de 
riva il suo necessario carattere 
democratico. in cio e gia impli-
cita anche l'ipotesi del partito 
di massa . che ha trovato espli-
cazione e sviluppo nella deci-
siva innovazionc strategica por-
tata da Togliatti con I'accentua-
zinne del nesso democrazia so 
cialismo. Ma dalla possibility 
della eostruzione del socialismo 
con una mnltcplieita di forze 
politiche e ideali (pluripartiti 
smo. valore delle autonomic 
Statu « non idcologico ») la fun 
zione del partito rivoluzionario. 
lungi dall 'essere attenua'.a. ri 
sulta raffnrzata. 

Ambarzumov ha illustrato 
come, sulla base di una sempre 
piu ampia pubblicazione in 
URSS degli scritti gramsciani . 
si diffondano e approfondiscano 
gli studi sovietici su Gramsci. 
guardando al valore antidogma-
tico. e percid autenticamente 
marxista e Jeninista. della sua 
ricerca. Di questo e stata testi-
monianza I'acutezza di una se-
rie di contributi sovietici al re-
cente convegno internazionale 
gramseiano di Mosca. sui quali 
Ambarzumov ha riferito. I temi 
della claborazione gramsciana 
sullo Stato sono stati. infine. 
oggetto di una informazione 
svolta da Mario Quattrucci. 

Alle tre giornate delle Frat
tocchie la Sezione Lavoro Ideo 
logico del PCI si propone ora 
di dare seguito con una cam 
pagna di studio gramseiano. da 
promuovere nelle Federazioni. 
fino al livello delle Sezioni e 
dei circoli giovanili. 

m. q. 

UN'ESPLOSIVA EREDITA DEL COLONIALISMO BRITANNICO 

1948: la Palestina diventa Israele 
Un movimento «tecnocratico e razionalista, solidamente appoggiato dalle banche americane, (itto di pionieri di gran classe, conquistatori nati» 

si abbatte sui Medio Oriente: perche un certo «occidente» si riconosce in esso - Il dramma ignorato degli arabi 
/ giorni 14 e 15 maggio 1948 sono gene-

ralmente considerali il punto di r i / e r i -
menlo fondamentale nel conflitto tra 
arabi e sionisti per la Palestina. Si tratta, 
senza dubbio. delle 48 ore piu dense di 
avvenimenti della storia palestinese. Esse 
videro, in rapidissima successione di 
tempo, la costituzione dello Stato di Israe
le, la fine del mandato britannieo e lo 
scoppio delle ostilitd tra il nuovo Stato e 
i suoi vicini. 

Ma, se si vuole considerarc la que
stione nella sua realtd e complessita, 
bisogna andare indietro di almcno trenta 
anni, rispetto a quellu data. 

Ecco, in rapida sintesi, le tappe fonda-
mentali di questo antefatto: 

1 9 I f | l eade r s sionisti oltengono dal 
governo britannieo. in ricompensa della 
loro partecipazione alia guerra a fianco 
della Gran Bretagna. una promessa di 
aiuto per fondare in Palestina un « foca 
lare nazionale » ebraico. La promessa, 
nota come « Dichiarazione Balfour » 6 
redatta in termini ambigui, ed evita accu 
ralamente di menzionare uno < Stato t 
ebraico di Palestina. I sioKi.s-fi la inter 
pretano, tuttavia, come un impegno in 
questo senso, e promuovono un movimento 

di immigrazione per spostarc a Uno favore 
il rapporto tra arabi (circa il 90 per 
cento) ed ebrei (meno del 10 per cento) 
in Palestina. 

I ™ " 1M Societa delle Nazioni affida 
alia Gran Bretagna il mandato sulla Pale 
stina, sottratta al dominio turco e gia 
nccufxita militarmente dagli inglesi. II 
mandato e formulato in termini che ten 
gono conto degli impegni britannici con i 
sionisti. Sir Herbert Samuel, alto commis 
sario britannieo in Palestina, e un sionista. 
II processo di esautoramentn degli arabi si 
accelera. Favoriti dalle autoritd britan 
niche, i sionisti cominciann a premiere 
nelle loro mani le leie cconomichc del 
paese. 

I5!fcfc"05l Scioperi e rivalte annate de 
(ill arabi di Palestina cantro la snaziona 
lizzazione e per Vimlipendenza. Le grundi 
potenze discutono piani di spartizione. 

1946 IM Lego araba propone a Londra 
un compromesso: fine dell'immigrazione 
ebraica c creaziane di uno Stato unico 
arabo ebraico di Palestina. L'VRSS e i 
eomunisti palestinesi appoggiano il pro 
getto. die viene pero respinto. Sel frat-
tempo, il « focolare nazionale ebraico » e 
diventatn un polo di attrazione per decine 
di migliaia di ebrei scampati ai cam pi 
di sterminio hitleriani. 

1947 .Su proposta di un'apposiia com-
missione, inviata sui posto. I'Assemblca 
(icnerale dell'OSU adotta un progetto di 
spartizione della Palestina in due Stati. 
uno ebraico e uno arabo. uniti economi
cal me nte. 

Ma e ormai troppo tardi. Ai tentativi di 
sopraffazione che hanno minatu la convi-
venza tra i due gruppi etnici. i dirigenti 
sionisti fauna seguire i/ fatto compiuto 
della proclamazione dello Stato di Israele: 
uno Stato gia proleso i erso l'espan><ioiw 
territoriale. Gli Stati arab>. accoglienda 
I'appello degli arabi di Pule.\tina, uspott-
dono con la guerra. Quanto ogli inglesi, 
essi possono ormai lasciare il pucsr. 

E' su di loro che ricadonn, senza dubbio. 
le piu pesanti responsabilitd per lercddd 
di guerra die il mondo Ini riceruto. Ma 
I'cpininne pubblica europea. rircdendo 
(iiigi quelle vicende. ha un'aii'<ii-iitic<i <! i 
farsi per arer guardata a Israele on q\i 
occlu della sua cattira ca*ctcii:n e ;»•/ 
arerli ctiiusi sui diiitli dcoU <i"ifw 

La «promessa» di Balfour e il mandato 

EilathbiAkaJxx. 

Co onies Juice* 

I A 

Stat dtsrae/ 

Btat Arabs, 

Etdt d'hradi rr.7"-r~'~ 
S S ' , 

1 

Da sinistra: le colonic ebralche nel 1947, II piano di spartizione, Israele dopo I'armlstizio. (Cartine de « La documentation francaise >) 

Ammissioni dell'inviato del Corriere della Sera a Tel Aviv 

La vittoria di Day an si 
rivolta come un boomerang 
« La marcia su Damasco e iniziata in un momento di provocazione o di follia militare » — La funzione positiva delle inizia
tive sovietiche per il M. 0. e la pace — Per la prima volta si ammette I'uso del napalm da parte dell'aviazione israeliana 

HIXJNO UNITO. Governo di 
Sua Maesta. Foreign Office 
Mio c a m Lord Kotschild. 

sono felice di comunicarle. a 
nome del governo di Sua Mae 
sta. la seguente dichiarazione. 
che ne esprime la simpatia 
per le aspira/.ioni ebraiche sio 
niste. La dichiarazione e stata 
sottoposta al Consiglio dei mi-
nistri. che I'ha approvata. 

II governo di Sua Maesta eon-
sidera con favore 1'istituzione 
in Palestina di un Focolare na 
zionale ebraico (* National 
Home »). Ksso snieuhera tutti 
i suoi sforzi per facilitare la 
realizzazione di questo obbiet 
tivo. restaudu inteso che non 
sara compiuto aleun atto su 
srettibile di recare pregiudizio 
sia ai diritti civili e religiosi 
delle comunita non ebraiche. 

sia ai diritti e agli statuti po 
litici degli ebrei residenti in 
ogni altro paese. 

Sinceramente suo 
AKTIIim .1 HALFOl H 

!.'?ndra. 1 nuvembre 1917. 

ART. 2 — La potenza manda 
taria a\ ra la resp«msabilita di 
mettere il pai^e in coudizioni 
politiclie. amministrative ed 
economic-he ntte alia costitu 
zione di un Focolare na/ionale 
ehri'ico. 

ART. 3 — Un'adeguatn Agen-
zia ebraica sara riconosciuta 
come organismo puhblico per 
dare aiuto e consiglio all'Am 
ministrazione della Palestina .. 

ART. 6 — L'amministrazione 
della Palestina. pur assieuran 
do che i diritti e la posizione 
delle altre sezioni della popo 
lazione non saranno pregiudi 

ra t i tacihtera r imnngra/ iune 
ebraica in condi/ioni adatte e 
incorajigei'i'i. in cunpera/ione 
con I'Agen'ia ebr.iiea .. uno 
stretto iu^ediamento de^li i b r e i 
nelle t i - i re.. . 

ART. 7 — L'ammiiii'tr.i/Miiie 
della P a l o t i n a a \ i a l,i re-p<m 
~-<il)ilit;i di '-tabdire un < li'iii'e 
elie laeiliti l'ai qui^to dell.i na 
/mnalita da parte degli ebie i . . . 

(Mnnrinto britannieo solid 
Palestina, 24 luglio 1722) 

Non tradisco aleun ^egretn 
se d u o che ei siamu me>si di 
accordn eon la (Iran Untanna 
affinche ci eonseiini la Pale 
s'ina, libera dauli arabi. alia 
lii'c del mandato 

(Memorie di Chaim Weii-
mnnn, pioniere del sio -

nismo) 

ARABI ED EBREI IN PALESTINA DAL 1919 AD OGGI 

Arab! 
Ebrei 

1919 

660.000 
56.000 

1948C) 

1.232.000 
665.000 

1950 1961 

385.000 
1.203.000 

280.000 
2.155.551 

(*) prima dello scoppio delle ostilita 

II piano votato all'ONU: spartizione 
L'Assemblea genera le. 

... dopo aver ricevuto e preso 
in e same la risoluzione della 
Commissione speciale . conte-
netite una serie di raccoman 
dazinni prese all'unanimita e 
un progetto di spartizione con 
unione economica. approvato 
dalla maggioranza della Com
missione speciale 

considera clie la prescnte si 
tuazione in Palestina e talc da 
mettere in pericolo il generale 

benessere e le relazioni ami 
chevoli tra le nazioni 

prende atto della dichiarazio
ne della potenza mandataria. 
secondo la quale essa ha in 
programma di completare l e 
vacuazione della Palestina en 
tro il 1. agosto HH8 

raccomanda al Regno Unito. 
nella sua qualita di potenza 
mandataria per la Palestina e 
a tutti gli altri membri del 
1'ONU l a d o / i o n e e l a tn ia / i one . 
per (iiianto riguarda il futuro 

governo della Palestina. del 
progetto di riparti/ione con 
unione economica che verra e 
sposto di seguito 

chiede che il Consiglio di si 
cu i tzza . . . 

c) eo""=ideri ininaeeia alia 
pace, violazione della p.iee u 
atto di agg iess ione . >emmlo lo 
articolo it'.t della Carta, ouni 
tentat i \o di altetare ni:i la for 
za l'ordinatnentn p i i \ i - I o if.t 
(jucsta risulu/ioue .. 
New York 'Hi mnt in l iu l:ir. 

. . . e quello sionista: fuori gli arabi 
Nel ditembre del 1'Ĵ T. on 

an/.iano ulliciale inglese della 
Legione araoa. cuiivtrauiiUo 
con un auziano lunzionano 
ebreo del governo palestinese. 
c lnese se il nuovo Stato ebrai 
t o non a \rebbe avuto molte 
agitazioni interne, considerato 
d i e gh abitanti arabi sarebbe 
ro stall di numcro cguale agli 
ebrei. « O b . no! — rispose d 
luti/ionario ebreo. Si p r o w e 
dera. Pochi massacri ben cal 
colati ci sbarazv:eranno prtato 
di loro ». 

(Sir John Bagot Glubb: 
c Soldato con gli arabi i ) 

muroso. ul lriva Hue distmti 
\antaggr. pruno. procura\a ai 
paesi arabi un grosso problema 
di profughi. che la loro ecu 
nomia elementare e la loro 
politica amministrativa non 
erano assolutamente in grado 
di affrontare; secondo. garanti 
va che gli ebrei non avessero 
tra di loro una quinta colonna. 

(Edgar O'Ballance: « La 
guerra arabo - israeliana 
del '48 >) 

Finche gh inglesi non funmo j 
partiti. uessun luogo. unche re j 
nwito. d o \ e gli ebrei si erano 
Mahilili. tu occupato dagli ara 

E" in quell'epoca. e precisa j | ( ) . mentre l"« Haganah » occu-
mente all'alba del ID apn le j pr» molte posizioni aratK" e h 
1*J48. che ebbe ltwgo il massa j hero Tiljeriade. Haifa. Giaffa 
t r o di Deir Yassin. Lo « clioc * v bafad Cosi. nel giorno del 

co di « gangsters i degni dtll.i 
(krinaii ia n a / ^ t a . molti urn m<-
ilovranno n \ e d e r e la poM/ioiu-
(l ie abbiamo tanto lermamente 
e tanto a lunuo mantenuto in 
passatu Se non deviinn t^.^er 
\ i s|K-ran/e di un futuro pari 
lien e |*isit i \o per il ^iMii-nvi. 
ciuc-te niaUaile atti\it.t de \uno 
( I '^ai i ' e <iiloiii elie ill e-̂ S'-
s«»no responsabih dr\onn e-,-.ere 
di^tnitti fino alle radiei 

(Oichiarazioni di Churchill 
ai Comuni. 17 novembre 
1948) 

Non sappiamo o w i a m e n t e se 
l i i m a t o del Corriere della 
Sera nel lungo reportage sui 
fronti della guerra nel Medio 
Oriente. abbia voluto coscien-
temente. c eon una argomenta-
zione che difficilmente po-
trebbe essere piu efTicace. di-
mostrare il carattere folle e 
aberrante delle pretese avan-
zate dai dirigenti reazionari di 
Israele. dopo il c B l i tz» che 
tante soddisfazioni ha recato a 
tutti i benpensanti «interven-
tisti i di casa nostra, da Mi-
chelini a Cattam Certo e che 
proprio questo. col suo ser-
\ i / io induhbiamcnie inleres 
sante. e il risultato che ha 
raggiunto in pieno. Tutti ri-
cordano le spavalde dichiara-
zioni del ministro della Guerra 
Dayan. nelle quali il disprezzo 
piu assoluto per l'ONU si univa 
ad affermazioni quantomeno 
impmdenti volte a convincere 
che le terre conquistatc non 
rappresentano per il suo pae
se . nessun problema di carat
tere militare. Per Cavallari. 

invece . « esiste un Israele che 
pseudo tcorie delle « aree de ammette di essersi messo can 
prcsse ». tentativi la cui ineon 
sistenza c g>a stata ventlcata 
dalla realta di questi anni Se 
reni ha inoltre ripreso il con 
cetto gramseiano della disgre-
oazione meridionale, riconduci 
bile storicamente al carattere 
« gelatinoso > di quelle strutture 
fondiarie, ed ha esaminato qua
li d e m e n t i di aggregazione sia-
no stati introdotti nel Sud dalle 
lotte di massa e dalle conquistc 
conUdine pur parziali, e come 

le sue rittorie al centro di una 
guerra iredda molto crttica ». 
tanto che a Tel Aviv « rinnsee 
la dicergenza tra " falchi e 
co lombe " su come uscire dal 
vicolo cieco» e non e certo 
carezzando sogni di impensa 
bili espansioni territoriali che 
Israele potra uscire da questo 
vicolo c ieco in cui si 6 cac-
ciato. 

L'inviatn del Corriere vola su 
Gaza e Po^ja Saul e non ri-

nuncia ad osscrvare che c se 
ancora e in discussione chi 
abbia attaccato ( m a per ch i? 
Ormai non lo e nemmeno piu 
per la rivista americana S'eu> 
sweek che scr ive addirittura 
che I'attacco contro la nave 
statunitense Liberty non sa
rebbe stato accidentale. perche 
si sospettava che essa aves se 
inlercettato messaggi che indi-
cavano che era stato Israele 
ad iniziarc la guerra) appare 
evidenie la preparazione di 
una operazione nasseriana per 
cancellare Israele ». L a s c i a m o 
perdere: in fatto di prepara 
zione per cancellare qualcuno. 
i fatti hanno dimostrato am 
piamente chi fosse piu avanti 
in questo settore. 

Aumentano gli spari 
cfeifronchf fi rofori 
Piu interessante e soffer-

marsi sulle note preoccupate 
dell' inviato: « D i giorno in 
giorno aumentano qui gli spari 
dei franchi tiralori o le aziani 
dei commandas arabi Di notte 
gli uomini che non si rasse 
gnano facilmente esibiscono 
una superiority di combatti 
mento rispetto all'esercito egi 
ziano che potra logorare in fu 
furo il successo israeliano ». 

E signilicativamente Caval
lari conclude che qui si vola 
€ sopra una vittoria militare 
che si rivolta come un boome
rang sopra Israele*. 

Cavallari s i compiace di co-
statare da vicino < la superior 

ritd tecnologica c militare che 
ha fatto vincere Israele *, m a 
si chiede anche s e « la micro 
scopica esattezza di tiro gui-
data da una informazione ra-
dioscopica pud difendere Israe 
le dalle guerriglie che la con-
tornano nelle zone di occupa-
zione». E amaramente con 
e lude c h e « a c e r e i cecchini 
dell'aria ora serve poco di 
fronte ai minuscoli cecchini di 
Gaza o di Giordania >. 

Ma non e'e soltanto la vit 
toria boomerang, es iste anche 
t la vittoria che diventa isola 
mento ». Ed ecco perche: « V'i 
cino a me — scrive Cavallari 

controlla le imboccature di 
Suez e qmndi i miliardi che 
esso rende >. e noi sappiamo. 
scrive C a \ a l l a n . chc c la nuo 
va classe. dopo la vittoria, 
adora >l viiello d'nro ». 

La tentazione riguarda an 
che le raffinerie; * Voliamo 
— osserva infatti i'inviato — 
si / Iforo nero come sui nuovo ! 
vitello d'oro». Ed eccoci . in I 
fine, dopo aver volato su Ge j 
rusalemme e Bet lemme con | 
quistate « dore non si accen • 
dono le luci come a Tel Aviv i 
perche la notte porta contt 
nue sparalOTie e raslrellamen 
ti ». sopra la zona di Tiberia 

- e'e uno svedese che ha il \ d e « (iore coTCTTrrm la geogra 
Gerusalem Post. Una notizia 
da Beirut e stampata oggi da 
Israele dice che molti soldati 
feriti in Giordania sono stati 
bruciati da borr.be al napalm >. 
Osserveremo. per incrso. la 
maniera singolare di far cono 
scere ai propri lettori questa 
spaventosa notizia. che IT.'nitd 
ha pubblicato due ciorni fa. 
Ma in questo il Corriere non 
e rimasto isolator tutta la 
stampa borghese. infatti. ha 
steso un pudico velo di silenzio 
s u l l u s o massiccio di bombe al 
napalm impiegate da Israele. 
Ed ecco come conclude Caxal 
l a r i : « Sella guerra fredda che 
e cominciata, anche la vittoria 
mettera in tavola carte nega
tive per Israele». Un a l t r o 
balzo. e dalla vittoria isola 
mento. si passa alia vit-
toria-tentazionc: gli isracliani 
« n o n hnnno fatto la guerra 
per Suez, ma ora Vesercito 

fia del di<astro politico scop 
piato all'ultimo giorno >. dr.ve 
< la marcia su Damasco e mi 
ziata in un momento dt pro
vocazione o di follia militare ». 

Qui il Cavallari. certo senza 
volerlo. assume torci addirittu 
ra spietati nei confronti di 
I s r a e l e : « Israele e giunla a 
venti chilnmetri da Damasco 
e solo la reazione soviet tea di 
zabato I'ha blnccata Scrivn 
no i aiornali israehani che la 
Siria e <1ata salrala dall'oro 
Ingto con la treaua delle IS.30 
d» snbalo Ma I'orologio ha 
*alrato anche Israele e il 
mondo intero ». 

II reportage di Cavallari. 
come si vede . e clamorosa 
mente eloquente. Varra. tutta 
via . la pena di osservare che 
c s s o smentisce e sbugiarda 
tutte le test sui carattere pa-
cifico di Israele e sull 'aggres-
sivita araba. martel late dallo 

^tesso giornale pt r cui Tin 
viato scr ive . II Corriere. dun 
que. a s s i eme a tutta la stam
pa borghese. ha sempre men-
tito dehberatamente . raccon-
tando ai propri lettori la fa 
\o!a dell'c agnellino > israelia 

i no e del « l u p o > arabo. 
i 

| Consigliata 
la saggena 

II reportage mette. ir.riltre. 
m cvirienza la natura pa/zo 
>ca delle tcorie avanzatc dai 

j t falchi » d; ca 4 a nostra. F05 
I >c >tato. ptr loro. I'orologio 

i ron si sartbbe fcrmato. e il 
nostro piar.eta avrebbo corso 

. d pcrico!" di «a!tare in aria. 
j Oggi. r.aturalmf nte. e'e chi co 

n'.ir.cia ad arenrgersi del peri 
coIo cor>o dall'umanita. Sigr.i 
ficativamento IJI Stampa di og
gi til giornale che non c stato 
secondo a nessuno nella pro 
vocazionc b»^IIici«tica> con?i 

chc esso produs.->e sulla popola 
zione araba della Palestina fu 
immcibo e fon-e detis ivo. Mas 
s a c n del genere erano gia sta 
ti perpetrati. prima nei due 
tarnpi: rum c percio n u n o u r n 

, t h e quello di Dt ir Vassin di 
\er.r.e un simbolo... 

(Roger Akriche, Esprit. 
settembre 1966) 

Nella notte dal 'J al 1<» a p n 
le 11M8. uomini. donr.c- e bam 
bun lurono ucciai ton IUNXI 
inaudito di ferocia. I ct>n>i c 1 
dcUagli furono quindi ftttogra 

E' Miltantu in occa-i-'t.'- della 
setiimla guerr.i nvnidi-de. a'tur . 
r:o a^h anni qii.n.in'.a. < be t 
apparso in Oriente un moviuieii 

j to del tutto nuo'.o e M m / a r 
tante. cht- ha (nlpitu di >tu|xin-

de^tino. quella parte della Pa ; ,] mor,<!., ar .b , . e « h. -. e:ua 
lestma dove I'* Haganah » jxpte i m u ; , i : i l ! n v m „ | ) , k i „ r , } ( , tec 
ojKrare fu quaM npulita dagli j t „ K n i U ( ( , (. ra/i-.i.ali-t.i. --olida 
arabi. , . T , r,te appo^uialo dalle nainh' 

(David Ben Gurion: « Ri-
nascita e destino di 
Israele >) 

St il rabbir^i Kaplan a\«.--e 
realmente voluto sapere cio iht 

j accadde. noi \ ecch i ebrei sta 
b;hti in Pale.-tina. t h e siamo 

; stati t o t imoni della lotta. po 
tremmo dirgli come t in t h e 
maniera noi. ebrei. cn^tringcm 
mo gli arabi ad abbandonare 

americarit . titto di pi'in.i n di 
iiran cla>«e. co::(|:n.-la!oi 1 nati. 
vi e abiiattnto Mill'OnenV r:>r. 
tar.la m:*ci!ior for/a 11: quant'-
quc-ta rete terrori^ta ntt 'm; 
inente organi/zata nun -1 fac< 

j fati. le fotografie tirate in mol j | c | o r o cM^ e s | o r o \ , i | a c«», . . 
ti e semplan e diffuse nei vil j A | t u n , fjj loro erano estromes->i 
laggi ™ la dida-cal ia: < Se 

j non partite. t « o the o<sa vi 
suctedera *. 

(A. M. Goichon, Esprit. 
luglio 1964) 

(ill arat)i hanr.o o>mintiato 
a fugcire. in prcda al panicu. 
prima ar.cora di entrare in con 
tatto con 1c forze armate ehrai j 
che. . . Ques'.e sono pentrate nel 1 
la regione di Haifa come i;n j 
coltcllo nel burro. Gh arabi 1 
fuggnano gndando: « Deir j 
Yassin! Dtir Vassin! > cosi che ] 
a .*>aiad. nel nord della Pale : 

stina. dopo sei ore non c*era 
clia la sagcezza ai dirigerti ; pm neppure uno dei quattor 
israehani Ma e'e ancora ch; 
non intende che pmprio dalle 
assurde nrhies te e«pansinni 
»te deriva tuttora un «erio pe 
ricolo per la p.ice Proprio oe 
ci. spo>ar.rio !c Jcsi di Dnynn. 
Ion Cattani scrive che e giu 
sto che Israele chieda ncgo 
ziati dire-tti. g iacche « q u a n t o 
meno le superpoteme ci si 
metteranno di mezzo tanto me-
glio sara >. Meglio per chi ? 
Non certo per la pace , ne per 
il futuro dei paesi del Medio 
Oriente. 

dicimila abitanti. i 
(Menachem Begin: < La 

rivolta >) J 

Era la politica ebraica che 
incoraggiava gli arabi ad ab | 
bandonare le loro ca«e. Gli 
ebrei usavano con molta lar 
ghezza la guerra psicologica. 
spingendo gli arabi in quella 
direzione. Piu tardi. quando la 
guerra ando avanti . ess i espul-
scro dai villaggi gli arabi che 
Ii attaccavano. Questa politica. 
che ebbe un successo cost d a -

con !a for/a delle armi. altri 
erana fn^trt-tti arl andars; ne 
ton l'inganrm. !f nitr.zognt e le 
false pnirr.cs'-f Ba^ti citare. 
ira le numeruse altre. le citta 
di Giaffa. Lyddrt. Ramleh. Be 
vr.-heiw. Acn 

(Nathan Chofshi, sulla 
Jewish Newsletter. 9 feb-
braio 1959) 

Molti simpatiz7anti per I->rae 
le furono sbigottiti per il modo 
spietato in cui gli abitanti ara 
h: furnno caceiati dalle loro 
case e ir.calzati daeh eserciti 
avanzanti. e cio c.ui^o molti 
ca*-! di toscien7a nel mondo oc 
cirtcntale Gh isra.hani n<in si 
pentirono di que>tt atti. perche 
questi facetano parte del loro 
piano per la conquista della 
Terra Promessa. 

(Edgar O'Ballance: « La 
gutrra arabo - israeliana 
del '41 • ) 

Se i nostri sogni per il sioni-
<mo devono finire nel fumo del
le pistole degli assassini e le 
nostre fatichc per '1 futuro de-
\ono produrre un nuovo bran-

! t a aleuno «-erup*>I«i Perche e 
I >-tato il tcrrori'-m-i. e r:<m t»ia 

la rcligionc. a dar vita alio 
Stato di I*rafle. era normalc 
che un ocridrnTe toloniz/atfire. 
dominato dalla *-( if n/a e d«! 
fhirxlo deiref f ic ien/a . applau 
d i w - qi;e>ti tf minili prr-onaic i 
rhf- ff-rtili/zarorv) d »ie-er'o 

Era altrettanto normale chf 
!.i •-IH •« ta araba fii ^tilc pa'ric'r -
ta le , tetlogictt r f,im ll.iri . =if> 
-ti'.'n 4eonv»ilta e e . i - ' ( :n- ta 
dair . ippan/ ione di <\ ae-ti d a 
toll Q.n Ma cn-t» rna/K.:..- Si 
eambio in IKIIO quar.do i - - i si 
impadroniriimt della P.df^tmi 
loro patna Per una ^r.m.t 
rea/ione. che mo^tra fi^-o a 
punto rOccidente si nconu^Cf s 
s e <e tuttora M ricT>no-f' •) ne! 
Monismo. I'opinione pubblica 
curopt-a trovo giusto t h e si 
prendesv-ro agli arabi le lorn 
trrre «vi*-to t h e non le ^ap* 
vano coltivare *: lo «te--o ar 
eomento -ert iva a cm!-tif;c.;r. . 
t^ime si rirordera. la colo'iizza 
zione franrr^e in Alceria. Ci 
piaCerebbe sapere ch< co«a 
penserebbero i cnntadini della 
Bretacna. deH"Autergne. della 
Provenza. della Cor.-ita. se i 
diritti di proprieta comincias-
sero ad essere riteduti second* 
questo nuovo codice ». 

(Pierre d'lstria, sulla Tri
bune des Nations. • ! • 
navra) 
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