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Alle radici di una crisi 

ISRAELE 
COME ARGINE 

La parabola imposta dalla borghesia israelia-
na: dalla guerra del 1948 in cui erano coin-
volti i regimi feudali corrotti e il colonialismo 
inglese, al consolidamento di una linea di di-
fesa del colonialismo e dei suoi alleati locali 

La vera storia della pene-
trazione americana nel Me
dio Oriente, dei suoi rappor-
ti con Israele e col mondo 
arabo, sullo sfondo delle sue 
lotte per sostituiro gli in
glesi, e ancora probabilmen-
tc tutla da scrivere. Tuttavia 
su una cosa non puo csservi 
dubbio. Di fronte al carat-
tere dirompente della vitto-
ria israeliana sui regimi vas-
salli degli inglesi, e quindi 
alio scossone che veniva da-
to al generalc equilibrio im-
perialista, i < buoni uffici » 
americani, volti a salvarlo, 
divennero un punto di ineon-
tro per tutti, eompresa la 
borghesia israeliana. Sulla 
pelle dei popoli arabi, innan-
zitutto e audio di qucllo 
cbraico, e al prez/o di una 
permanente tensione 

La soluziunc americana, 
foudata su un equivoco ar-
mistizio che eludeva una pa
ce stabile, dava ayli ameri
cani il ruolo ufficiale di po-
tenza nel M.O., la possibili-
ta di erigersi a arbitri del
la tensione, e a tutori di 
Israele ma anchc dei regi
mi feudali. L'lnghiltcrra la 
accetto perche in fondo sal-
vava alcuni dei suoi amiei 
vassalli. I regimi feudali la 
benedissero perche tenendo 
aperta una tensione con Israe
le, avevano un diversivo su 
cui indirizzare i crescenti fer-
menti interni. La borghesia 
israeliana vi vide infine lo 
strumento per porre un alt 
alia componentc anticolonia-
lista che emergeva dalla lot-
la contro gli inglesi, e una 
via per ratforzare il carat-
tere sionista dello Stato, 

La dichiarazione del 1950 
dei trc Grandi — USA, Fran-
cia e Inghilterra — accolta 
con entusiasmo da Israele c 
dai regimi feudali arabi sim-
boleggia la coincidenza dei 
diversi interessi. Essa, occorre 
ricordarlo, era centrata sul 
principio che « gli Stati ara
bi e lo Stato d'Israele hanno 
tutti bisogno di mantenere 
un ccrto Iivello di forze ar-
niate per garantire la Ioro 
sicurezza c la Ioro legittima 
autodifesa >. 

Da allora la dislocazionc 
di Israele nel Medio Oriente 
e caratterizzata dalla difesa 
del prccario equilibrio ini-
pcrialista nel M.O., c quindi 
dalla nctta opposkione ad 
ogni sua rottura. operata dai 
niovimenli di liberazione ara
bi. Questa linea non fu, si 
hadi, quella di fare scinpli-
cemente il gioco degli ame
ricani o degli inglesi. ma 
trovava una sua ragioue an
chc nella logica dello svi-
luppo interno alia societa 
israeliana, c quindi nel suo 
svolgersi sono present! Ie nor-
mali contraddizioni che con-
traddistinguono i rapporti tra 
Stati capitalist!. 

Lc tappe di questa politico 
sono la guerra di Suez, che 
non ha bisogno di molti com
ment! c radesione immedia-
ta alia « dottrina • Flisenho-
wer, seguila alle vicende del 
1956. e fondata sul «vuoto 
di potenza » che la crisi di 
Suez aveva aperlo, un vuo
to che doveva csscre riem-
pito da tino schicramento 
< anticomunista > (leggi anti-
moviment! di liberazione) di-
retto dagli Stati Uniti. E' que-
sto un punto che vicne ge-
neralmente dimenticato. ma 
che invece ci pare di parti-
colare importanza per defi-
nire la politica di Israele. 
Mcntre paesi arabi come 
1'Egitto c la Siria respingeva-
no la « dottrina ». Israele si 
trovo ad npprovarla. a fian-
co di un paese reazionario 
come 1'Irak. 

E' di quegli anni la ccle-
brc intcrvista di Shimon Pe
res, uno dei massimi espo-
nenti del partito di Ben Gti-
rion. in cui si affcrmava: < La 
sicurezza dell*Europa dipende 
in gran parte dalla stabili
ty del Vicino e Medio Orien
te. Ora questa regione sta 
cadendo sotto rinfluenza 
russa, e Israele e PEuropa 
si trovano di fronte alia stes-
sa minaccia. Da che esiste 
il patto di Bagdad ('influen
za sovietica non ha fatto che 
aumentare. Occorre creare un 
argine piu solido ( c m . ) >. 
Era gia la candidatura ad 
una funzione cgemonica di 
Israele nella difesa e nel con
solidamento degli interessi 
imperialisti nel M.O., ad un 
suo ruolo preminente e dirct-
to contro i movimenti di li
berazione arabi, che faceva-
no vacillare lc logorc monar-
chie e i van regimi feudali. 
E dai punto di vista imperia-
lista Peres non aveva torto. 
Nel giro di due anni (1957-
1958) esplodeva un profondo 
sconvolgimcmo in tutto it 
M.O., dalla crisi della mo-
narchia giordana. alia guer
ra civile nel Libano, dall'ab-
battimento del dittatore Shi-
shakly in Siria, al rovescia-
mento deH'agente britannico 
Nuri El Said, e dell'incsisten-
te monarca Feisal II, in Irak. 

Mentre la VI Flotta ameri

cana sbarcava 1 marines nel 
Libano e dalle basi israelia-
no partivano i paracadutisti 
inglesi per Amman, in dife
sa di Hussein, c per Bagdad 
per stroncare l'insurrezione, 
il governo israeliano dichia-
rava di essere pronto a in-
tervenire in difesa del regi
me giordano. Fu questo uno 
dei piuiti culminanti della 
parabola imposta dalla bor
ghesia israeliana. Dalla guer
ra del 1948 in cui erano coin-
volti i regimi feudali corrot
ti e il colonialismo inglese, 
alia conferma e al consolida
mento di una linea di difesa 
del colonialismo e dei suoi 
alleati locali. E sullo sfondo 
di tutta la crisi emergeva con 
sempre maggiore forza quel-
1'argine piu « solido» da 
creare, che sarebbe poi sta
to una delle origini della crisi 
attuale in stretta relazione, 
come vedremo, ai problemi 
economici e sociali dello svi-
luppo capitalistico israeliano. 
Occorre ricordare che con-
temporaneamente Israele al-
PONU appoggiava in ogni oc-
casione la Francia contro il 
movimento di liberazione al-
gerino? E che quindi la con-
seguenza di questa politica 
era quella di un aggravar-
si del solco tra Israele e le 
masse arabe, che conferma-
vano sempre di piu il Ioro 
giudizin su Israele come sem-
plice strumento del colonia
lismo e deirimnerialismo? 

Questa dislocazione di Israe
le nel M.O., ha corrisposto 
del resto ad una netta impo-
stazione di destra della strut-
tura politica interna. II pri-
mo atto dei gruppi dirigenti 
israeliani fu qucllo, subito 
dopo la nascita di Israele, 
dello scioglimento del Pal-
mah, ossia 1'avanguardia piu 
forte e organizzata delle for
ze popolari israeliane. Le for
ze della sinistra israeliana 
erano minoritarie, ma non 
deboli. Che cosa consentl una 
vittoria cosi semplice e sicu-
ra della virata a destra? Cre
do sia iutcressante riportare 
per esteso il giudizio di uno 
degli studiosi piu acuti di 
Israele sulle debolezze della 
sinistra israeliana: « Le forze 
sociali che avevano intrapre-
so — egli scrive — la lotta 
di liberazione avevano un evi-
dentc carattcre popolare. 

La maggioranza della po-
polazione ebraica di Palesti-
na era composta da lavorato-
ri. Ma la maggior parte di 
essi non erano di origine pro-
letaria, ma piccolo borghese. 
Essi non avevano una radice 
storica oggettiva nel paese, 
ma solo una radice soggetti-
va. Non avevano acquisito 
la coscienza di classe del pro-
letariato sotto lo sfruttamen-
to capitalista, ma avevan tro-
vato la Ioro condizione pro-
letaria (in Palestina) a par-
lire dalle condizioni oggetti-
ve della pcrsecuzione razzia-
le (in Europa). E per tutte 
queste ragioni la Ioro ideo-
logia e un misto di giustizia 
sociale c razziale. Ritorno al 
lavoro manuale e ritorno al
ia vecchia patria. La solida-
rieta sociale si innesta al
ia solidarieta nazionale e raz
ziale ». 

Questa dcbolezza di fondo, 
questo annebbiamento della 
coscienza di fronte a una real
ta densa di conflitti di clas
se, non sono certo nuovi. Ma 
cio ha assunto una particola-
re caratteristica in Israele. 
che certo ha indebolito la 
possibility di sfruttare le con
dizioni oggettive — oggi piu 
ricche di quanto lo fossero nel 
decennio passato — di una 
lotta sociale. che garantisse 
una diversa politica dello 
Stato di Israele. E' il parte-
ciparc, in un modo o nel-
l'altro. alia visione sionista 
dello Stato che in definitiva 
ha portato la sinistra israe
liana (tranne 1'avanguardia 
comunista che per altro per 
questa ragione ha subito la 
scissione di una minoranza) 
a subire l*egemonia borghese, 
vanificando sforzi anche ge-
nerosi per una diversa im-
postazione della politica israe
liana verso gli arabi 

Bisognerehhe in questa di-
rezione veramente riflettere 
c indagare quanti processi 
antidemocratic! siano matu-
rati sotto la facciata di una 
democrazia parlamentare di 
tipo borghese, quante spinte 
profonde venule alia luce in 
questi giorni, abbiano poi ra
dici piii antiche. nel tipo di 
direzione politica data alia 
vita interna di Israele. II pun
to culminante di questo pro-
cesso e sicuramente la chia-
mala al governo del partito 
Heruth. definito dalla stessa 
pubblicistica israeliana scio-
vinista, di estrema destra c 
awenturistico. Ma e questa 
una ricerca che non puo es
sere slegata da un prcciso 
tessuto sociale che converra 
csaminare piu da vicino. 

Romano Ledda 

TORNA LA GUERRA FREDDA SUL 
VIDEO ATTRAVERSO LA 
TRASMISSIONE CURATA DALLO 
« STORICO » HOMBERT BIANCHI 

«Memorie del 
nostro tempo»: 

Un momento della Conferenza tripartita di Potsdam 

Come si manipola la storia alia TV 
Falsi storici e omissioni significative — La favoletta del 

lupo e dell'agnello — Gli USA e Mar io Scelba «crociat i» 

della liberta — Un raro campionario di faziose banalita 

• VJ4 

Dopo I'attenlato a Togliatti, il 14 luglio del 1948 (che la trasmissione lelevisiva « Memorie del nostro tempo » ha completamenle 
ignorolu), ffuSio del clima di ;nt:m:d3:!sne e di terrorisms idcclogico instauralo dalla D.C., il popoio ifaiiano detfe vita in lulle 
le citta italiane ad un possente moto di protesta. Le velleita autoritarie del « cenlrismo » subirono un duro colpo 

VJ43 VMTi. Memorie del no 
, ...... tempo c una delle peg 
| giori e piu anacmmstit 'he tra-

smissioni messe in onda que 
.st'aniio daila TV: si sforz.i di 
ricreare il clima della « guerra 
fredda ». di riiwrtarci indietro. 
ai tempi oscuri dei fratelli 
Dulles (Foster ed Allen). Horn 
beit Bianchi. una specie di 
* storico» da lotocalco. d i e 
cura questo ciclo. non sta fa 
cendo un « ser\ izio » apprez-
/anile, dunque. 

I telespettatori rienrderanno. 
torse, anche la prima pimtata 
Era dedicata a Lo grande al-
lennza fra USA. URSS e (Iran 
Hietagna. A queH*allean/ti. 
cioe. d i e rcse possibile la \ it 
toria sul na/ifascismo. la di 
stru/ione dei regimi di Hitler 
e di Mussolini e del mihta 
rismo giapponese Ma ciuesto 
periodo di storia ad Humbert 
Bianchi non piace. Lo t ro \a ab 
norme. una assurdita. Egli. 
quindi. ha cercato in ogni mudo 
(e con pochi scrupoli!) di tra-
smettere al pubblico questo 
suo c sentimento >. 

Escmplare la trionfante in
tcrvista con Harriman. ex-
ambasciatore americano a 
Mosca: «Si — ha detto. in 
buona sostanza. quel diploma 
tico —. lo scrivevo sempre a 
Roosevelt. Guarda d ie del-
l*URSS non ci dobbiamo fidare. 
Guarda che andremo incontro 
a dei guai grossi. Alia fine, il 
Presidente. credo, se tie era 
convinto ». Dunque. Roosevelt. 
dopo tanti peccati di ingeniiita. 
aveva eapito anche lui: mnri. 
poro. e non pote «accomo 
d a r e » i danni arrecati dalle 
sue iniziali illusioni (magari 
generose. ma |K?ricolosissimc). 
Per fortuna. gli succedette 
Truman, un « duro >. che sa l \6 
il salvabile. Come si vede. non 
siamo proprio tornati a Mac 
Carthy (che denunciava Roose
velt come un i rosso » infiltra 
tosi con astuzia diabolica al 
vertice degli USA) .. ma quasi 

Hiroschima? Nagasaki? Un 
, episodio spiacevole. d'accordo 
! Ma non lasciamoci turbare la 

coscienza: il «fungo * mo 
struoso che. neH'agosto de ! '4.">. 
si a b o sulle due citta del d i a p 
pone apri 1"* era * della « guer 
ra fredda >: piaccia o non 
piaccia. non e'era comunque 

SVll'tSntSSO, A COMMtNTO DELIA CRISI Nil VICINO ORIENTE 

Scalf ari replica a uno scritto 
razzista di Arrigo Benedetti 

Delirante prosa dello scrittore: «La cultura vince» con I'armata rjj Dayan contro popoli «rozzi» e la Ioro « brutalita an-
ticulturale di massa » — II direttore del settimanale denuncia i piani espansionistici di Israele 

Jndegno sproloquio antiarabo 
dcU'ex direttore dell" *Espres50». 
Arrigo Benedetti. nello stile e col 
linguaggso razzi*t.co che i « b\v-
ana ^ occ;dentali u^ano in c<> 
toma. Accanto a questo art.colo 
sciagurato. a p.icina 6 del setti
manale. un' equilibria n;po>ta 
ci e I I" attuale direttore Etigenio 
Scalfan. 

« La cultura vince» — e«uiia 
lo scrittore —: «senza far torto 
al generate Dayan che tutti am-
minamo. bisogna aggiungere che 
Israele na vinto combattendo 
contro l rcsti di civilta deeadu 
te. le quali posfono incurio<;ire 
gli archeologht o gli antropolo-
ghi. mentre nei Ioro aspetti po-
litici sono da guidicar«i «olo bru 
talita anticulturale d; massa > 
E poi: «Gli israeharn hanno 
vinto perche si identificano col 
mondo moderno il quale ha o 
stantemente prevalso quando e 
stato apcredito da popoli vulne 
rabili per la Ioro rozzezza spi 
ntuale. Per que«to nello «con 
tro con la coalizione delle fana 
tiche e armatissitne nazioni ara 
be, Israele ha sbalordito». 

Naturalmente non manca un 
attacco al PCI nella prosa dei 
conv.tati civici e una polcmica 
con Fanfani. colpevole di aver 
raccolto «l'ambiguiuk di un cer

to cattolicesimo i. E poiehe il 
generalc Dayan lo fa dehrare. 
Benedetti e gia pronto a mettere 
la sua firma sotto una nuova 
tAn«chlu«^» che assecn- a I«rae 
le. fra I'altro. anche il settore 
arabo di Gerusalemme Non per 
mente ecli nmnro\era * a que
st! cattolici particolan. dispo<ti 
a verruciarsi di marxi^mo non 
so fino a quale punto in buona 
fede > di non con«iderare come 
una semplice mamfe^tazione re-
ligiosa «che gli ebrei possano 
meditare dopo duemila anni da 
vanti al muro del pianto». 

Scalfan gh nsponde ammo-
nendo che il fnitto della vittona 
militare «ouo nvelarsi fecondo o 
attossicato» Molto dipende da 
gh arabi. daJlEgitto. dalle gran 
di poienze. aatl ONU. « Ma mol 
tissiniO dipende da Israele » il 
direttore dell"« Espresso » dichia 
ra di non conni\u!ere i piani 
espansionistici del gen Dayan e 
• iliistra i problemi che re*tano 
aperti dopo la tregua e che t «i 
nassumono in uno soltanto. e 
cioe neir atteggiamento che il 
paese vittonoso nterra di assu-
mere nei confronti dei paesi 
sconfitti. Guai se la vittoria mi

litare alimentasse in Israele una 
politica espansionistica e milita-
ristica». Ma i giudizi di Bene-

detti t mtroducono concetti che 
rischiano di generare equi\oci e 
confusioni La cultura. amico 
Benedetti. non vmce mai. no per 
de. Ie eticTc militari; vince al 

tre cuerre per nostra fortuna in 
cmen'e 

c Se le c.ierre Torero ^enpre 
\-r.te d.i p-X*-1': co '*: e Iibor:. 
avremmo consacrato la brutalita 
dei fatti anziche il \alore delle 
idee. Pcrcio — prosegue Seal 
fan — lasciamo da Dane la n 
cerca ai quail civiha siano vec-
chie e quali nuove. chi e moder 
no e degno di studi archeologici. 
Noi sappiamo ^oltanto che ogni 
uomo. per il fatto di essere uo-
mo. e pan al suo simile; se e 
tecmcamente piu arretrato. la 

respon-abilita macgiore grava «u 
chi pote\a aiutarlo e non lo fece 
E tutti hanno diritto alia Ioro 
liber;, espressione. al Ioro avan 
/amento airtonomo e ai non ve-
dersi fare oggetto di confronti 
umilianti e di Drotettorati non 
piu tollerabiii ai giomi nostn 
Questo e \ero per I negn della 
Alabama e per quelli di Citta 
del Capo, come lo era ien per 
gli arabi deU'AIgeria francese. 
come lo sarebbe domani, se 
Israele anztch6 essere una luce 
di civilta, di progresso e di pa

ce. d»\e-«e di\entare la pecoia 
Pniss.a del Medio Oriente >. 

Amgo Benedetti o ficlt'ortilo 
*cismo come '.miazirme epider 
m'ca. come spoechia da « intel 
bghemia » prrrrincate. come fat 
to piu * liberale i che libcratorm 
11 ncordo delta rano-wve radi 
cale, e *atoiuera di un cer'o 
antifascismo borahce che <e la 
prendera sopraltutto con le *ma* 
se». i trrni popcAan. il dopola 
roro e i capifabbnca'o e tnrna-
to. iepoer.do la nro.-a con cm 
Benedetti crede di difendere la 
«cultura» esoltando fanattca 
mente il aintto di Israele di fare 
a pezzj i paett « decadutt » ara 
bi. Quell'anttfa*cismo mnrhtdo 
fu a un pasto dai crttttnento — 
e in talum cati ccdette — quan 
to nel /!»i> ntaha tomo <n Etio 
via Anche allora. tn fondo. e'era 
cht dicera che era la cultura che 
vincera *v!1a Isirharie. perche i 
c ras i rcr.zrano imo'ccati e Vita-
ha. in fondo. tentara di fare 
"» ntardo — anche se male — 
no che la democraltca lnahil 
terra arera semnre iatto Anche 
allora. in nome della * missio
ns * dell'occidente. protperb un 
equivoco che in fondo e razzista 
e il fascismo eblie una ma ru 
vincita perfmo tra le classi co-
sidett* «colte », dove il « mal 

d"Africa » vrddu^^e WiCora una 
rotla. cittime illustri Oppi tra 
lc vittime. non dlustnssime in 
rentd. dell'equiroco antiarafxi 
che fa straparlare ceru « la:ci» 

', m termini tali per cui In trpc^o 
l direttore ^r/i"Espre«so rlcre ri 

*cntir<i con >1 ««o ez r'nettore. 
e'e anche -\rrino B^r.edcttt 
Chilian tiClla ^̂ o I.uccLc^m *t «• 
andala com ertendo nil inca di 
arananardia che il pmjres*o tcc-
notOQico e la cirilta sono la <1m 
sa cosa. e qwr.di *puta tuali am-
bi arrelrati che s» jH^rmeVono di 
non rolersi far enmandnre da 
una moderms.'-ima hraelc Sta 
appena a un pas?o da Fenoal 
tera e da Snano. i quali piri -pu-
lano SM questi « *traccioni > di 
itabani che *t permettnnn perfi 
no di non ro1cr*t far comandare 
daali americani Sfr^riomo sol 
tanto che Benedetti l'e*tremo 
pas<o di certi ex an1ifasci*li non 
lo compia K ncsca. pvr nella 
sua irritata tolitudir.c. a capire 
cos'e che pasta oooi nel mondo. 
anche nel campo per fin osfiro 
del traraalio dei marxisti e dei 
cattolici E soproffnTfo sappia ca
pire che e proprio perche la 
cultura alia fine vince che certi 
nuovi miti diciamo cosi c tecno-
logici * (Israele compresa) alia 
fine non prcvarranno. 

mcnt'altio d\ faie... pena l.i 
consegna del mondo alle orde 
(omtmi'-te di ogm paese e di 
ogni r a / / a . La p.uola « u ripe 
tibile > con cui Titiman. chiac 
thiei'iiiido a Potsdam con i suoi 
consiglieri (era allegro: aspet 
t a \ a . o gia a \ e \ a i iee\ uto. la 
^ buona noti/ia » della bom 
ba A), qualifier) Stalin e stata 
riportata eon cnmpiacimento. 
eon un tuibeseo ammiccare. 
Del icsto. chi era Stalin? 

Soltanto una specie di bruto. 
dotninato da una fobia (le 
- Iibere ele/ioni>) e da un.i 
foia (quella di « aniiettersi . 
diiettamente o iiidnetlamente 
ten itori a l tuu) Oh. il < c an 
do ie» di ceite .ilTeima/ioni. 
cosi piene di r senso comune » 
ma tanto lontane dai ' boon 
senso ->, (per usare ancoia una 
\olta la distin/ione gramscia 
na. \al ida piu che mni). con 
cui lo speaker ha « esposto » il 
complesso. traxagliato pioces-
so d i e |Kirto i paesi dell'Kst 
europco al regime di demo 
crazia popolare! <? Gli occiden 
tali r i tene\ano che i cittndini 
avessero il diritto di decidere 
in piena liberta I'assetto poli 
tico-sociale dei Ioro paesi: per 
1'URSS. i inece. la volonta dei 
comunisti significaxa volonla 
del popoio ». 

Mercoledi. nella pimtata inti-
tolata / due blocchi. si e an 
dati avanti cli (|tiesto passo. 
aecentuaiido. an/ i . la fa/iosita 
della trasmissione" lino a rag 
giungere. spesso. il giottesco 
Chi puo credere, nell'aiino di 
gra/ia 1W7. alia favoletta del 
lupo e.ittivo (IlIRSS) e del 
Tagnello (il t mondo occiden 
ta le*)? For^e neppure i bam 
bini delle scuole maternr O 
forse ci erode Hombert Bian
chi? Comunque. si e esaltato il 
» piano Marshall ». ignorando 
completamente il fatto che pli 
« aiuti » — come il compafino 
Luigi Lnncn e apnena riuscito 
a dire, nel corso di una fncge 
\olissima * intcrvista » <"chia 
miamo purr COM un paio di 
minuti in due puntate e due 
ore abbnndanti di trasmissione: 
thiss;'i. pt^ro. se questa voce 
contrast ante. Tunica finora. 
fara dire ad Hombert Bianchi 
di essere stato «oggettivo >) 
- furono tutt 'altro che * disin 
tcrcssati ». ma ^emrono a rea-
lizzare I'egcmonia politica cd 
cconomica degli USA in Eu 
ropa. pregiudicando la sovra 
nita e l'indipcnden/a delle na 
zioni « beneficiate > 

E. ancora. fra le mille di 
storsioiu della ston.i e le mille 
omissioni: si e parlato — e i 
telespettatori avranno ccrto 
prcsentc- quanto ci abbiano 

- dato denlro » — de| * colpo di 
Stato» di Praca del fcbbraio 
lJ4o. scn/ci prt-i»c«-upar3i nurn 
mamente di r ifenre sulle ma-
no\ re. non esattamentc «de 
mocratiche ». compiute in pre 
ccdenza dalle destrc cecoslo-
\ acche (istigate dagli USA). 
Ne — ci mancherebbe altro! 
— si c accennato al fatto che 
in Italia, in Francia. in Belgio 
— cioe ntl « libero » mondo 
occidcntale — i comunisti (da 
noi. dop>) un viaggio di De 
Gaspcri in America, anchc- i 
«ociahsti di Pictro Ncnm. che 
non mancTi di dire la sua opi 
nione in proposito. e con parole 
d. fuocoi erano stati estromessi 
dai governo 

Nc-ssuno. poi - eppure cio 
avrebbe un qualche intercssc 
per capire il < clima » che la 
< crociata » anticomunista del 
1!M8 dctermmo nel nostro pae 
se —. dovrebbe ricordare che 
il H lunho di quell'anno Pal 
miro Togliatti venne ndotto in 
fin di vita, a cnlpi di nvoltclla. 
davanti a Montccitono Basti 
ai giovam. invcxe. apprendere. 
dalla bocca di quell autcntico 
hberale manganellatore che e 
Ion Mario Scelba. come la 
DC salvo, da noi. la « liberta »! 
E basti ad essi apprendere co
me c qualmente. sia in Italia 
che all 'estero. i comunisti fos
sero e — manco a dirlo — 
siano < obbedienti a Mosca >. 
Va da se che il € salvataggio > 

di Beiliiio ad upria del < ponte 
tieieo i I'S \ e un'.iltia. glo 
riosa pagina scntta dailli Stall 
I'mti ml gian lihio della 
stoi I.I F. die la rivolu/ione ci 
nesc uh cui la tiasnnssione. 
Imoi.i. e si.nno .uuvat i alle so 
glie della gueria di C'oiea!. 
non lia Iatto cemio) e un fatte 
rello pie.ssoehc iriilevante. Ini 
pei lalismo? Neocoloiiialismo? 
Sono realta che lo «. storico / 
Hamheit Hiauelii fmge di non 
eonoseeie 

Ma a d ie pio continuale'* 
Sapevamo che ci sun,,, ancoia 
< vedove liiconsulabih > della 
' liliei ra tuclda -. di qucH'cpn 
c i . beat,i e inauiehea. dove il 
bianco eia bianco cd il neio 
era neio. Nun ci meiavigha. 
non ci inteiess.i. che Tra h 
c vedove^ SKI anche lo * sto 
i ico * del legime llombeit 
Hi.nulii. Ma ci iiidigna d ie hi 
TV. un .sen I/IO pubblico per 
tutti i eittadini. avalh una tra 
sinissione come i|iiesta: la qua 
le. in deliuiliva. espriine sol 
tanto una « cupidigia di serv i 
hsnio •>•- nei eonfionti del pa 
dionc americano. d ie , oltie a 
tutto. e sempie piu. in Italia 
e m gian paite dell'Kuiopa. 
fuori moda. 

m. ro. 

Durissimo 

attacco 

di Mellon. 

al direttore 

del «Corriere» 
I n.i din isHfiia. dppiii ttiti.i n 

spuria alia c.imp.inii.) aottc-omu 
nista che il » Coitieie clell.i vera • 
li.i vcaleii.tto diii.inte l.i cn-i del 
Medio Onenti1 ("• venuta dall'ono 
revole Mario Melloni. in uno 
scritto che compare cuH'iiltimo 
numero di * Vie nuove J 

II * Corriere » ha definito • r.i/ 
/isti > i compagm Ltiz/.itto e Se-
reni. entranibi ehrei. rxT • lo:o di-
.-̂ corsi pronunriati venerdi -cor'-o 
alia ("ornmis'ione r-Teri della Ca
mera Melloni traccia allora l-i 
biocrafia fli Luz7.ttto e Sereni. 
ricostrui-ce Ie tappe del Ioro im 
pecno antifascist,!, riforda Bli 
anni del cwifinn e del eaicerr. 
la parte eiu e^'i ehlicie>. eo*i'v 

ding<-nti di pnmo piano, neli.i 
Re^istenza. Tinfaticabtlc mili7i.i 
rivo'ii/ionana Qiie-ti saieblxro l 
doe « razzi-ti » 

Ma ve-diamo cln er.ine* « que
sti Mgnori del "Corriere*" » e 
co-a f.icc.ar.o mcr.trc : nazi^ti 
mandavano a morte milioni <!t 
ebrei « Ce ne fu uno s<,!o. tra 
questi signori. che abbia detto 
una timida parol a contro gh «ter-
mini. quelli «i. di Hitler e Mtic-
sotini-' Eppure. lo *i vrde oggi. 
la Ioro sensibilita. in fatto di anti-
semitiNmo. era addirittura mor-
be>v3 E allora perche tacquero'' 
Fure>no o non furono dei vi-
cliacchi'* Furono dei \igliaceln 
— scrive Melloni — ma furono 
soprattut'o dn fa^ci-ti Con qne-
-to di partico'are- che \ic'iacchi. 
-o capitera 1 occasione. »arar.no 
di niK>vo. rrrntre fa-cisti M«IO ri 
tiM>-ti \i JM'7/I i*ro-M ck'i "Cor
riere". degli ebrei r.e»n gliene im 
porta propno mente Per dieei 
anni gli ebrei sono stati masva-
crati. deportati. opp.essi. per-e-
guitati Che cosa ha fatto du
rante tutti quegh anni il diret
tore del "Corriere"? Ha leccato 
tutto ai fa«cicti e ai nazisti. com-
pre-e certe cose che non nomi-
niamo non per nspetto a lui. ma 
per il n*petto che. in confronto 
a lui. portiamo persmo a quelle 
cose E oggi se serine i suoi arti 
coli mdignati e h fa scrivere ai 
suoi fidi. e perche questo eh pare 
un modo. I'ultimo e il piu effi-
C«j r*f* ft* f a rr+ rl/vl I * *»•* t *«->n«v-va <ni rwr+r-. rt V v . <•• iri»* u v u n i i i i v w H i i i i i M i i n r 

Se abbiamo commesso degli erron 
— conclude Melloni — ce li rego-
leremo tra noi. Ma con coloro 
che. davanti alia redenzione. fatA-
cosa e amara. dei popoli colonial!. 
osano parlare di " questione mo
rale " . non vogliamo aver nulla 
a che fare. In realta essi dtfen-
dono i Ioro stipend!. NOB scrtvono 
degli articoli, scrtvono rictvute >. 
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