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13 colloquio con i lettori 
1 * 

Le luci e le ombre di un'esperienza d'eccezione 

la vita in Israele 
II funsianamento interna dei «kihbuzim» e la loro parabola starica - La discriminazione giuridica e 
quella politico-sociule nei confronti della minoranza araba - Are socialismo tie raggiunta equilibria 

L 

Vorrtl che « I'Unlta » pubbll-
'" U l l i una rlsposta alle seguenti 

domande che molt* persona ti 
lono poste in quatta ultima set-
limine: 1) Coma funzionano i 
« kibbuz », tingolarmente a nal 
loro tislema? 2 ) Si manifeita 
(a da cha cote parta) una di-

\ scrimlnazione sociale (ancha a-
conomlca? ancha politic*?) a 
danno degli arabi all'interno di 
Israele?; 3 ) Quail lono la ra-
gionl par cul |l movlmento ope-
ralo nal suo completso ha guir. 
dato a guarda con diffidenza (a 
pratcindara dal motivl dtlla tua 
collocaziona Internationale) an
cha alia eiperienza economico-
tociala dl Israele? 

VINDICE DILI 
(Roma) 

O i l kibbuz (plurale kib
buzim) si potrebbe de-

finlre una cooperativa vo-
lontaria fondata sul prlncl-
pio « da ciascuno secondu le 
sue possibilita, a ciascuno 
secondo i suoi bisogni ». Ini-
zialmente il kibbuz e nato 
come gruppo di giovani e 
qualificati sionisti, con ten
derize di sinistra, che giun-
gevano in Palest ina per co-
kmizzare le terre acquistate 
dalle Organizzazioni sioniste 
centrali. Piu avanzati ideal-
mente dei loro finanziatori, 
quest! nuclei ricevevano in 
usulrutto i terreni, organiz-
zandosi nel lavoro e nei pro
blem! della vita quotidiana 
secondo i criteri egualitari 
che abbiamo ricordato: at-
traverso questo meccanismo 
tali pionleri sono riusciti a 
edificare delle comunita 
piuttosto fiorenti, che per 
crescita naturale e succes
sive Integrazioni (che copri-
vano un'altissima percentua-
le dl abbandoni) sono arri-
vate attualmente anche a 
contare 45.000 abitanti. 

Praticamente i kibbuzim 
sono collegati tra loro in 
movimenti. Tre sono i prin
cipal!: il Kibbuz Arzl (che 
potremmo tradurre in Col-
lettivo territoriale, legato al 
partito Mapam e che sj de-
finlsce socialista di sinistra); 
Vlchud hakibbuzim vehakvu-
zot (Vnione dei collettivi e 
del gruppi, che ha la maggio-
ranza del membri legati a 
posizioni Iaburiste) e il Kib
buz hadatl (o Collettivo os-
servante. dal punto di vista 
della religione israelita). Pur 
essendovi una serie di dlffe-
renze tra tali correnti, si pub 
ricordare, quali caratteristi-
che comuni, che divenutl 
membri del kibbuz dopo un 
periodo di candidature, si 
partecipa alia massima au-
torita locale che e l'assem-
blea generate, si usufruisce 
di tutti i vantaggi offerti dal-
la collettivita e ci se ne as
sume una parte degli oner!. 
La collettivita, cioe, attra-
verso l'assemblea generale e 
numerosissime commissloni 
ed incarichi che questa stes-
sa conferisce, decide i pro-
grammi di sviluppo dell'a-
zienda, in quale modo prov-
vedere al soddisfacimento 
delle esigenze generali (case. 
abitl, cibo, educazione per i 
bambini, divertimenti, ecc.) 
e va Incontro, per quanto 
possibile, ai desideri di cia
scuno. 

II kibbuz. appare dunque 
come una cooperativa impe-
gnata a pianificare integral-
mente il suo awenire e di 
qut sorge la necessita che 
i suoi membri siano, specie 
agli inizi, dotati di grande 
altruismo e spirito di sacri-
ficio: occorre stabilire quali 
atthrita economiche siano piii 
redditizie, quali persone de-
siderino o debbano impegnar-
si nei determinati lavori (da 
responsabile economiro o fi-
nanziario, a trattorista. a la-
vapiatti. ecc.1). secondo quali 
rr.odalita awiare la vita eol-
lettiva affinche sia alio stes-
so tempo ideologicamente la 
piu vicina agli ideali del mo 
vimsnto, economicamente la 
piu opportuna. socialmente 
la piu adatta alle aspirazioni 
del singolo, ecc.: infine oc
corre darsi da fare per tro-
vare i finanziamenti neees-
sari per awiare l'impresa nel 
suo insieme. Per ciascuno di 
quest! aspett] (divisione del 
lavoro. scelta della mano d'o-
pera. organizzazione della vi
ta In comune. reperimento 
del finanziamenti) si potreb-
bero aprire discorsi molto 
interessantl ed infatti nello 
Stato d'Israele esiste una rie. 
ca bibliografia in proposito. 
Qui Hmitiamoci a sottolinea-
re come, per molti riguardi. 
1'csperlmento del kibbuz, al 
quale parteciDa non oiii del 
3 per cento circa della popo-
Iazione del Paese. ha notuto 
awiarsi Der contingenze par-
ticolari. Esso. a causa di cib, 
ha potuto creare un suo spe-
ciflco e vivace folklore da 
sala da pranzo comune. l'eli-
minazione della circolazione 
del denaro al suo intemo. 
tcc.t. ma con 11 consolidarsi 
dello Stato e venuto perden 
do buona narte del suo fa-
scino primitivo. 

A parte 1 kibbuzim plii 
giovani o piu poveri. oegi 
la maggior parte dei kibbu
zim tende a smussare gli a-
snettl piii eroici ed avanguar 
distici: il kibbuz, m e spesso 
a] Uvoro del campi s'e unifa 

1'industria, appare una coo-
> perativa ricca, ma piuttosto 

isolata dal resto del paese, 
pohticamente parlando, e do 
ve la presenza di un numero 
crescente d'operai salariati 
che vi vengono a lavorare 
dall'esterno, specie nelle at
tivita rneiio qualificate (rac-
colta della frutta, per esem
pio) intneca profondamente 
— a causa della legge del 
plusvalore — il principio del 
« a ciascuno secondo i suoi 
bisogni » da cui il kibbuz ha 
preso le mosse. Inserito in 
un ramificato sistema di coo
perative di vendita e di ac-
quisto, a causa del carattere 
capitalistico sempre piii mar-
cato dello Stato, il kibbuz 
appare piu che mai fenome-
no di elites: il suo sviluppo 
numerico e al presente len-
tissimo, la sua capacita d'in-
ctdenza ideale scarsa; rag-
guardevole la potenza econo-
mica, mentre l'importanza 
militare e strategica del kib
buz, con 11 moltlplicarsi de
gli insediamenti ebraici, e in 
netto declino. 

© Esistono nei confronti 
degli arabi abitanti in 

Israele due tipl di discrimi-
nazione: una giuridica ed una 
politico-sociale. La discrimi-
nazione giuridica parte dal-
la presunzione che la mino
ranza araba nutra sentimenti 
o.stili verso la maggioranza 
israelita. Di qui una serie 
di misure che andavano dal 
regime militare a cui erano 
sottoposte certe aree ove gli 
arabi israeliani erano con 
centrati in alta percentuale. 
alle limitazioni nel diritto di 
spostarsi liberamente per il 
Paese, al divieto di organiz-
zarsi (scioglimento deH'asso 
ciazione al-Ard, ad esempio) 
o di aderire con pieno dirit
to ad altri organism! (ad 
esempio ai sindacati). Tutta-
via, a mio avvLso, questa le-
gislazione oppressiva non e 
I'aspetto piu grave della di-
scriminazione anti-araba che 
v'e nello Stato d'Israele, giac-
che si potrebbe presumere 
la possibilita d'una attenua-
zione graduale, col mutare 
delle situazioni, del provve-
dimenti e, alia fine, una ri 
soluzione del problema. 

In verita nei confronti de
gli arabi e diffuso in Israele 
un sentimento analogo a 
quello che hanno i bianchl 
verso I negri negli Stati Uni-

ti, in proporzioni molto piu 
vaste. Se un arabo sale su 
un autobus, molti lo guar-
dano male e quell! che gli 
stanno vlcino magari «ten-
dono a scostarsi ». Gli arabi 
hanno delle loro scuole, in 
luigua arabu, si, ma da cui 
e difficile uscire e che sono 
educativamente ad un livello 
piii basso che quelle ebrai-
che. IJI percentuale degli ara
bi che si elevano al di sopra 
di una posizione di piccolis-
sirno contadino. dt braccian-
te, di operaio di terza cate-
goria e assai piii bassa che 
tra gli ebrei. Ora, se si tiene 

. presente che rielio Stato di 
Israele precedentemente al
le recentissime spedizioni mi-
litari gli arabi erano circa 
250.000 con una tendenza al
ia crescita demogratica net-
tamente superiore alia popo-
lazione d'origine israelita, si 
nota subito la gravita del 
fenomeno discriminatorio. II 
quale peraltro non e eserci-
tato solo dagli ebrei nei con
front! degli arabi, ma anche, 
sia pure con altre sfumatu-
re, dagli ebrei d'origine eu-
ropea nei confronti dei cor-

religionari d'origine africana 
o asiatica (marocchini, alge-
rini. irakeni, ecc) . 

• Quali le cause di tall ten-
denze? Sinteticamente Tunica 
spiegazione si puo dare risa-
lendo alle strutture capitali
st iche dello Stato, fondate 
sulla concorrenza abbastanza 
spietata, sullo sfruttamento 
deU'unmo da parte deH'ut)-
mo e sulla esigenza, da par
te del capitale, di crearsj del 
le « riserve » di mano d'ope-
ra da pagare a basso prez/o. 
Comunque — paradossalmen. 
te — il nascere di quest! fe-
nomeni di discriminazione 
cosl tipici dell'Europa o del-
l'America. conferma 1'inesi-
stenza d'un autentico pro
blema razziale e l'esistenza 
inveoe d'un vivo ed acuto 
problema di giustizia sociale. 
E di questo anche le forze 
della sinistra israeliana sono 
pienamente consapevoli. 

© Non si tratta di guar-
dare con diffidenza ne 

il lax'oro del popolo d'Israe
le, ne quello di alcun altro 
popolo. Pensiamu che in ge-

nere, senza incensamentl ne 
sciocche demolizioni. vadano 
ricercate le cause del rapido 
sviluppo economico-sociale 
dello Stato d'Israele. Tra 
queste cause, oltre alia la-
boriosita, ai sacrilici, all'in-
telhgenza di contadini. ope 
rai ed intellettuali, c! sono 
anche i calculi meno shnpa-
tici di determinati ambienti 
politici e finan/.iari che inve-
stendo nel piccolo Stato al-
ti capitali puntavano a obiet-
tivi non collimanti con quel-
li dell'indipendenza nazionale 
e della fraternita e collabo-
ra/ione tra i popoli. Oltre a 
cio va detto che, pur ricono-
scendo la vitalita dello Stato 
d'Israele, l'efficienza di ta-
lune sue tstituzionl e la pre
senza interessante a fianco 
di quelle private di industrie 
ed imprese statali o coope
rative, non ci si trova assolu-
tamente di fronte a uno Sta
to socialista ne a uno Sta
to privo di pesanti ed inquie-
tanti squilibri. 

MASSIMO ItOKKRSI 

Hello polemica sul Medio Oriente 

Rifiutare 
di porsi 

sul piano 
dell'odio 

Occorre rifuggire da stupidi schema-
tismi e da errate sbavature polemiche 
per aiutare i lavoratori a condurre 
sempre unanalisi di classe dei fatti 

i 

Gtuste e reramente tempe-
stive sono state le posizioni 
assunte dal nostra partito 
sulla ertsi del Medio Orien
te nei suoi documenti utfi-
eiali e neglt articoli e diseor-
si dt compagm dingenti 

Mi pare aiivhe giusto e do 
veroso che « I'Umta » abbta 
condotto e conduca una cam-
pugnu di demistiticazione, di 
ristabilimento della verita. 
tentando di contrastare e 
controbtlanciarc (coi pochi 
mezzi a nostra dispostztone) 
la campagna delle destre, che 
tende ancora (anche se in 
in modo piit sottile rispetto 
ai giorni scorsij ad alunen-
tare un orwntamento razzi-
stico antiarabn, a combattc 
re i movimenti arabi proprio 
in quanto hanno di piii a-
vanzato. a spingere Vopinio-
ne pubbhea a tdentificarsi 
con le destre oltranziste al 
potere m Israele, cio in fun-
zione di uno spostamento a 
destra della situazione poli
tico italiana. 

DISTINZIONE 

I lavori di installaziona dall'acquedolto racentemanta complatato cha convoglia la aequo dal bacino 
dal Lago di Tibariado verso le region) aride dal cenlro a del tud di Israele. II controllo della sorganti 
idriche e uno dei motivl di frixiono tra Israele • la Siria. 

NECESSARIA 

| E' stato ed e necessario 
i quindi che tioi eonduciama 
i un'azione che distingua gli 
1 ebrei in generate e il popolo 
, israeliana (anche se oggi 

comprensibilmente preda di 
un'esasperazione nazionalisti-
ca che fa sparire o quasi a-
gni posizione di sinistra) dal
le posizioni dei dtrigenti di 
quello Stato, di cui devono 
essere pertanto sottolineati 
gli errori. Cib tanto piii in 
quanto a sottolineare gli er
rori dei movimenti indipen-
dentisti arabi piii avanzati e 
ad inventarne altri gid prov-
vedono (con ben altra, ri
spetto a noi, abbondanza dl 
mezzi) tutte le destre italia-
ne. 

Mi pare ancora che debba 
farsi emergere con chiarezza: 

1) sul piano internaziona-
le: la funzionc progressiva 
assolta dal movimento di af-

Risposta alia lettera di una donna israelita 

Non il «senso dell'ebraismo 
ma il «senso dell'umanita? 

Proprio la storia dolorosa degli ebrei dovrebbe portare alia conclusione che i problem] della liberta sono indivisibili e che occorre lot-
tare tutti assieme contra ogni forma di discriminazione e persecuzione nei confronti di qualsiasi minoranza o popolo sottosviluppato 

Signor Piero Della Seta, 

ho latto il tuo articolo pub-
blicato su « I'Unita » il 15 us. 

Voglio tperare che non le sia 
difficile renders! conto dell'abis-
so in cul a caduto. La sua 
• stampa » tomiglia stranamente 
a quella rimasta tristemente fa-
mosa del 1938: gli slessi attac-
cht, le stesse bugie, lo stesso 
incosciante fanatismo, le stesse 
accuse, la stessa procedure gra
duale, lo stesso veto d'ipocri-
tia, dapprima, la stesse impu-
denza • malafed* dopo; la stes
sa tallica insomnia, lo stesso vi
le inganno delle masse cultural-
mente piii sprowedute • impre-
parate. Ed k questa la vostra a-
zione piii ampia: propinare alle 
masse popolari le piu false • co-
mode menzogne, sotto la como-
da etichetta di una pur salda e 
spesso valida doltrina... 

La sua • perfetla logtca » 4 
una montatura di pietos* bugie. 
S'informi prima di parlare, an-
zi, di scrrvere! E' mai stato in 
Israele, ha mai sentito parlare 
del socialismo a cui 4 impron-
talo il Paese? Per parlare di 
• imperial itmo », di « cspansio-
nismo ebraico a si **de chiara-
mente che lei non ha mai senti
to parlare prima d'ora d'Straele. 
dei suoi problem!, della posizio
ne degli ebrei nel mondo. 

• Ragionando logicamente ». 
come dice lei, che cosa avrebbe 
dovuto fare? Ringraziare Nasser 
della chiusura del golfo di Aka-
ba e delle ojentili parole rhrolte-
gli? Appellarsi alia pieti o alia 
elemosina del mondo? Ha rea-
gito nel piii giusto det modi: ha 
combetiuto e, grazte alia sua 
preparazione • all'aiuto di Dio, 
ha vinto. Ora non chiede altro 
che dei confini sieuri, che gli ga-
rantiscano una pace stabile... 

Ouanto a lei, se non ha mai 
provato fin'ora almeno un fre-
mito di ribellione e di dlsgvsto 

considerando le condizioni in 
cui versano i suoi antichi « fra-
lelli ebrei » sotto I'illuminato go-
verno egiziano, tunisino o russo. 
vuol dire proprio che il sangu* 
non le scorre piu nelle vene, che 
il senso dell'umanita e dell'e-
braismo in particolare, in lei e 
ormai morto definitivamente. 

ANNA PIPERNO 
(Roma) 

II mio articolo di giovedi 
scorso dal titolo « Lo Stato 
di Israele e gli ebrei nel 
mondo » ha provocato alcune 
lettere. non tutte per la ve 
rita favorevoli. di una delle 
quali ntengo utile riponare 
stralci per riprendere il di 
scorso e valutare il grado di 
confusione cui possono giun 
gere persone in buona fede 

La lettera credo che si 
commenti da sola. E se e'e 
qualcosa di dawero umilian 
te e il dover constatare che 
un essere umano, un rap 
presentante d e l l ' umanita 
giunga a perdere a tal pun 
to ogni capacita di giudizic 
autonomo e obiettivo, fino 
a giustificare ogni sorta di 
crudelta in nome della cau 
sa del popolo ebraico. 

ESPRESSIONE 

S1NTOMATICA 

Lei. signora Anna Pipemo, 
se la sente, in nome dell'e e 
braismoa, di giustificare le 
bombe al napalm gettate su 
altri esseri umani. ridotti a 
lar\-e di uomini? (Legga *Le 
Monde » del 20 giugno, servi 
zio su una visita efTettuata 
agli ospedali del Cairo). Se 
la sente, sempre in nome del 
I'ebraismo. di apprezzare 
quanto e stato fatto ai sol 
dati egiziani travolti daira 
vanzata-lampo delle truppe i 
sraeliane, abbandonati a va 
gabondare nel deserto del 
Sinai, «dopo averli accura 

tamente privati delle scar-
pe », lasciati liberi di torna-
re alle loro case se ci riusci 
vano? (veda il n Corriere del
la Sera » del 19 giugno >. 

Io no. Dice qualcuno che 
bisogna comunque eercare di 
comprendere reazioni come 
la sua, perche esse nascono 
da un travaglio profondo e 
sincero, dai troppi torti e 
dolori patiti. Questo trava 
glio, signora Piperno, anch'io 
l"ho conosciuto, e di perso 
na; ma daU'esperienza tragi 
ca. vissuta come ebreo ne 
gli anni *40, una cosa ho im 
parato soprattutto: ad odiare 
con tutte le mie forze ed a 
combattere i fascist!, quali 
che siano I panni cne essi 
rivestono. 

Le mie opinioni. lei dice. 
dimostrano che in me • e 
ormai morto definitivamente 
il senso deH'umanita, e del 
Tebratsmo in particolare». 
E' questo un modo di espn-
mersi sintomatico e che po
trebbe essere rivelatore di 
un certo tipo di giudizio: per
che potrebbe stare a signifi-
care che. per lei. quello che 
soprattutto conta e che non 
vengano toccati i dintti de 
gli ebrei; il resto. il fatto cioe 
che vengano toccati e ma 
gari massacrati a suon di 
bombe altn essen umani — 
che pero non sono ebrei e 
hanno per awentura la pel 
le di altn) colore — tutto 
questo mteressa poco, o al 
meno non avrebbe la stessa 
importanza. Io spero che lei 
non la pensi cosi: propno la 
storia dolorosa del suo po 
polo non pub non averla por-
tata alia conclusione che il 
problema della liberta e della 
pace e un problema indivisi 
bile, che in altre parole la 
salvezza degli ebrei puo es-
ser* ottenuta snltanto lottan 
do tutti assieme contro ogni 
forma di discriminazione e 
persecuzione. nei confronti di 
qualsiasi minoranza o popo 
lo sottosviluppato essa sia 
attuata. A me. comunista. in 
teressa che gli uomini non 
soffrano: qualsiasi uomo, sia 
esso ebreo, o vietnamita, o 

sud africano. o arabo. o sud 
americano. E' il senso della 
umanita. appunto, che mi in-
teressa, « in modo particola
re ». 

Ma andiamo avanti. Israe
le, a suo dire, sarebbe uno 
Stato socialista, o quantome-
no improntato al socialismo. 
Come si puo parlare di esso 
come di uno Stato impena-
lista? E' questo un argomen-
to che meriterebbe un di-
scorso piii approfondito. che 
non e facile nsolvere in po-
che righe «se ha tempo, e 
se conosce il francese. Ie 
consiglio di leggere un otti-
mo saggio suH'argomento di 
Maxime Rodmson, apparso 
sul numero unico uscito in 
quest i giorni della rivista 
« Temps Modernes » tutto de-
dicato al conflitto arabo l-
sraeliano). 

LE INTENZIONI 

NON BASTANO 

Non so comunque se lei 
conosca bene il significato 
esatto del termine • sociali
smo ». Io. veda, conosco ab
bastanza bene la stona del
lo Stato di Israele. del suo 
formarsi. del movimento sio-
nista. di quel travaglio — an
che questo assolutamente sin. 
cero e profondo — che am
mo tanti giovam israeliti 
scampati alia persecuzione 
nazista e li porto all'emigra 
zione verso la «terra pro-
messa ». E' anche questo un 
travaglio che ho conosciuto 
di persona: ricordo negli an
ni del dopoguerra le lunghe 
disciL^ioni che facevamo per 
nottate intiere. passeggiando 
per i Lungo-Tevere. assieme 
ai miei amici coetanei di ven-
t'anni. ponendoci l'mterroga 
tivo: aderire al Partito comu 
nista o andare in Israele? La 
spinta che ci muoveva era la 
stessa: la rivolta contro le 
ingiustizie, il desiderio di pa
ce, di una societa egualitana. 

Molti di quel miei amici 
partirono e vivono da venti 

anni nei a kibbti/un » israe
liani. Ma tutto questo. signo
ra Piperno, non basta per 
fare il socialismo; non ba-
stano ne le intenzioni di chi 
e partito ne le forme di vita 
collettiva delle colonic agri-
cole di frontiera. Occorre ve-
dere qual e 1'effettivo contt--
nuto politico e quello sociale 
di questo Stato. Per fare il 
socialismo oggi sono neces-
sarie soprattutto due co"»e: 
la proprieta collettiva dei 
mezzi fondamentali di produ-
zione e una precisa colloca-
zione nella battaglia contra 
le forze deH'impenalismo. 
Ora non vi e dubbio che da 
entrambi questi due punti di 
vista — i fatti sono li a di-
mostrarlo in modo income 
stabile —. malgrario i « kib
buzim », Israele e un Par
se con strutture capitalisti-
che, agganciato strettamente 
agli interessi delle poten^e 
imperialistiche. 

E vengo all'ultima questio-
ne che lei pone. Che avrebbe 
dovuto fare Israele? Accer-
chiata com'era dai Paesi ara
bi e dopo la chiusura del 
golfo di Akaba. senza un 
trattato di pace che gli desse 
sicurezza? Rispondo subito. 
Io Stato di Israele deve rima-
nere. e fuon discussione: gli 
Stati arabi debbono ncomi-
scerlo: e nel loro interesse. 
per imbngliame le spinte 
aggressive ed espansionisti-
che. Ma crede lei che la re-
cente guerra-lampo di Moshe 
Dayan abbia facihtato il rag-
giungimento di questo obiet
tivo? Crede onestamente che 
la politica di discriminazione 
razziale nei confronti del mi-
lione di arabi profughi pale
st inesi contribuisca a questo 
risultato? Le aggressioni non 
rendono. signora Pipemo; al
ia lunga. prima o poi. si pa-
gano. Non e certo ia poiitica 
dei Dayan o dei Ben Gurion 
che potra portare alia pacifi-
cazione del Medio Oriente: 
essa, prima di tutto. e eon-
traria agli interessi degli stes-
si ebrei. Bisogna liberarsene, 
e al piii presto. 

PIERO DELLA SETA 

francazione arabo. dagli Sta
ti arabi piii avanzati e dagli 
sforzi, pur pieni di contrad 
dizioni, dei popoli arabi per 
divenire nazione; dall'altra 
parte la collocazionc negativa 
che I suot dingenti (e deter
minate condizioni stonche) 
hanno fatto e fanno assolie-
re alio Stato di Israele nel 
Medio Oriente; 

2) sul piano interna: Ve-
mergere, in occasione della 
crisi medioonentale. in per
sona prima, attravcrso i loro 
gtornali, dei gruppi monopo 
listici italiani come sostan-
ziale destra oltranzista. dt-
sposta, in momenti di emer-
genza. a premere furiosa-
mente suliopinione pubblica 
e a scavalcare lo stesso go-
verno, vel che deve essere 
indtvidttata la piii seria mi-
naccia alia democrazia italia
na e alia pace: d'altra parte 
la tendenza della destra so-
cialdemocratica ad atteggiar-
si quale la piii fedele rap-
presentanza politica in Ita
lia deU'imperiulismo ameri
cano (addirittura della sua 
ala piii oltranzista). 

Credo tuttavia che tale a-
zione della nostra stampa 
sarebbe ancor piii giusta e 
quindi anche piu efftcace se 
tutti i redattori del nostra 
giornule fossero put salda-
mente richiumati alle nostre 
posizioni di principio e quin
di non cadessero talvolta in 
schematismi, che li portano 
proprio sul terrcno degli av-
versart (i quali salutano cer
to con soddisfazione ogni no-
stro errore o «sbavatura» 
che li aiuta a dividere gli i-
laliani in «arabi v ed «e-
brei »). 

Non posso tacere, insom
nia, I'impressione che la 
spinta polemica contro le de
stre porti a volte qualcuno 
tra i nostri redattori non di-
co a al di la det segno », ma 
su posizioni non corrette. 

Mi pare che cio potrebbe 
essere evitato, appunto. con 
il richiamo a certi principi 
ai quali nei documenti piii 
responsabili siamo natural-
mente sempre stati aderenti. 
Ad esempio-

1) che non dobbiamo mai 
contrappore alia campagna 
di odio antiarabo condotta 
dalle destre nemmeno una 
parola che possa apparire 
callocata sullo stesso piano: 

2) che dobbiamo sempre 
ricordare che le responsabi-
lita ultime o prime della si-

I tuazione stanno nelle forze 
I imperialistiche e capitalisti-
J che. la cui azione (ivi com-

presa quella che ha in com-
ptesso egernonizzuto il movi
mento sionistico. malgrado 

I le sue camponenti popolari 
i kibbuztsttche »/ e diventa-
ta per i popoli del Medio O-
ricntc. ivi compreso Israele, 
i dato oggettivo » ad alimen-
tare la spirale degli attacchi, 
ntorsioni ed odi: 

3) che la nostra responsa-
btltta unitaria ed internazio-
nalista ci obbliga a dare il 
massima aiuta: in Italia alle 
forze democratic-he che sono 
state in questi giorni travol-
le dalla propaganda delle de
stre ma che cominciano a vo-
lersi liberare da tale posizio
ne che gli ripugna: su scala 
internazionalc a una sia pu
re oggi ipotctica sinistra i-
sraeliana. di cui dobbiamo 
aiutare il riemcrgere: 

•I) che. sia pure con tutta 
Vattcnzione necssarta in ra-
gione delle difficoltd del mo-
mento. un atuto anche di cri-
ttca dobbiamo ai movimenti 
mdipendcntisti arabi 

ESSERE 

VIGILANTI 

.Von si tratta. mi pare, di 
posizioni ispirate a motiii di 
opportunita e neanche dcri-
lanti dal fatto che io sono 
ebreo. ma proprio della ne
cessita di principio di aiuta
re sempre i laioratori a sa-
per condurre un'anahsi di 
cla^c (*ie mai caimolga t 
popoli nelle rcsponsabilita 
dei gruppi dingenti reazio-
r.an e a que*ti sempre fac-
cia risalire in dcdnitiva. co
me e giusto. le rcsponsabi
lita anche delle psirosj esa-
sj/crate di cui I popoli in 
determinate circo^tanze pos-
sano essere rittime. 

.Voj non accettiamo che si 
confonda il popolo america 
no con i massacratori del 
Vietnam: non dobbiamo far 
nascere neppure if piu Ion-
tano sospetto che la nostra 
denuncia dell'imperialismo 
del petrolio e dei gruppi mi-
litaristi di Israele coinvolga 
il popolo israeliano. 

E qualche * fuga » in tale 
dirczione mi pare che su 
•, I'Umta * si sia venficata. ne 
e sufftciente rispondere con 
le posizioni ufficiali giuste o 
con le enormita opposte de 
gli «altri * (nelle quali tn 
definitira stanno le cause di 
tali cedimcnti. sul che dob 
biamo perb essere tigtlanti). 

SILVIO ORTONA 
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La scienza 
della citta 

L'urlmnistica: una disriplina che inreste 
problemi essenziali del nostra tempo - 11 
rapporto can la scuola - Saggi e manuali 

Una delle scienze tnoderne 
che ha avuto maggior svi
luppo negli ultinu anni e che 
da materia tecnica e speciali-
stica e nndata trasformandosi 
in una vera e propria scienza 
umana, invest endo i problemi 
piu vitali del nostro tempo, 
e senza dubbio rurbatustica. 
Non a caso ad essa si neon-
net tono alcune riforme costan-
temente procrastinate dal no
stro governo, come quella uni-
versitaria o quella riguardan-
te tutto il settore deU'edili-
zia, le quali ormai non posso
no piii essere affrontate set-
torialmente ma devono esse
re inserite in un piano piii 
vasto di sviluppo del nostro 
Paese. E' uno dei punti piii 
deboli della presente legislatu
re. e tutti ne hanno sentito 
parlare in occasione dell'ela-
borazione delle varie leggi 
contrastatissune e soprattutto 
in occasione dell'approvazione 
di provvedimenti spiccioli tut-
tora in corso. Impossibile 
quindi attuare una riforma 

J 

Joyce a trent'anni. 

universitaria isolata da un 
piano urbanistico, che preve-
da una nuova dislocazione del
le sedi, una strutture per di-
partimenti, una concentrazio-
ne delle attrezzature, una isti-
tuzione di collegi mense bi-
blioteche tale da garantire ef-
fettivamente a tutti gli studen-
ti il diritto alio studio; e im
possibile risolvere i problemi 
che affliggono la nostra edili-
zia prescindendo dagli ango-
sciosi interrogativi posti dal 
continuo inurbamento delle 
popolazioni, finora sacrificati 
alia speculazione privata, alia 
utilizzazione meramente spe
cula! iva del suolo cittadino, 
alia soluzione transitoria del
le difficolta del traffico, della 
concent razione commerciale e 
industriale. delle esigenze fa-
tali della societa dei consumi. 
Ed e significativo che in ogni 
convengno dedicato ad ognu-
na di queste question! un po-
sto determinante sia ormai ri-
conosciuto all'urbanistica, a 
questa scienza verso la quale 
stanno ormai indirizzandosi 
anche gli interessi piii vivi dei 
giovani student! o neoiaureati 
di architettura e di ingegne-
ria civile. 

Per tutte queste ragioni ci 
sembra un fatto positivo che 
la nostra editoria economica 
(la quale, abbiamo piii volte 
rilevato, \*a indirizzandosi ver
so l'attuazione di una manua-
listica di tipo universitario, fi
nora rimasta monopolio di po-
che case specializzate) abbia 
recentemente scoperto questo 
nuovo campo ed awiato ini-
ziative che ci sembrano de-
gne di rilievo e meritevoli di 
essere segnalate anche a! let-
tore non specializzato. Innan-
zi tutto il Saggiatore ha inau-
gurato una nuova collana de-
dicata alio studio dei proble
mi piii modemi nguardanti 
1'architettura e l'urbanistica, 
« Strutture e forma urbana »; 
garanzia della seneta e del-
1'onentamento delle scelte e il 
nome dcll'architetto Giancarlo 
De Carlo, gia noto ai nostri 
lettori se non altro per le fe-
hci soluziom da Iu: adottate 
nelledilizia universitaria di 
Urbino. II pnmo volume del
la collana reca il nome di Le 
Corbusier e s'intitola Urbant-
sttea «L. 3200». e deve consi-
derarsi economico non solo in 
rapporto aU'importanza della 
opera ma anche per Ie nume-
rose illustrazioni indispensabi-
li che io corredano. Le Cor
busier. e noto. fe considerato 
I'iniziatore della urbanistica 
modema. come colui che — 
nonostante alcune contraddi-
zioni presenti nei suoi lavori. 
al di la delle quali stanno 
spingendosi quanti da lui han 
no preso Ie mosse — ha po-
sto 1'uomo al centro della cit
ta e della civilta moderne: 
una casa. un arredamento, un 
quartiere, fatti per 1'uomo. 
che deve trovare una piena 
soddisfazione delle sue esigen 
ze vitali; ed e da lui quindi 
che si deve partire, per com 
prendere l'importanza della 
nuova scienza. 

Su un piano piii divulgati 
vo. tuttavia, troviamo due al 
tre pubblicazioni dedicate a 
Le Corbusier (1887-1965). che 
meritano di essere segnalate: 
la monografia della serie dei 

« Protagonisti » della C'EI. n. 
4. dovutu a Mario Tentori 
tunita alia monogratia su Ein
stein. L :i5(l», e il libretto ric-
co di illustrazioni della colla
na (( I dianmnti deU'arte » di 
Sansoni. curato da Vittorio 
Franchetti Pardo (L. 450). Ma 
non si dimeutichi che il li-
bro ora uscito nel Suggiatora 
deve essere integnito da una 
altra opera dt Le Corbusier. 
pubblicata qualche mese fa 
nella Universale Later/a: Ma-
mcra di pensiue l'urbanistica 
(L. 900), un libro ottiinainen-
te curato che non deve asso-
lutamente sluggirc all'attcn-
zione. 

Sempre nella collana dl La-
terzu e lecentemente compar-
so un altro pre/ioso libretto, 
dal quale puo premier le mos
se chiunque voglia inlormar-
si sulle origiui cleU'urbanisti-
ca moderna i' sulla storia 
delle sue evolu/ioni, con una 
buona informa/ione sin pro
blemi econonuci. sociali. tec-
nologici. con essa connessi: 
CSiuseppe Samona, L'urbanisti
ca e I'avvenire della citta 
(L. 900). 

Un esempio concreto parti
colare. ma die puo e.stender-
si a molti altn casi analoghi. 
ci e olferto in voce in un li
bretto recentemente tradotto 
da Einauch nella PBE: E. Car
ter. II futuro di l.ondra (La 
evoluzione di una grande cit
ta. L. 10(H)); un'analisi. scrit-
ta in forma piana e divulge.-
tiva ma non per questo me
no ngorosa. di tutti i proble
mi riguardanti lo sviluppo di 
una metropoli moderna, che 
potrebbe essere di suggeri-
mento per alcune delle nostre 
grandi citta. 

IL MERAVIGLIOSO 
ARIOSTO 

II Saggio su I'Orlando fu-
rtoso di Attilio Momigliano, 
pubblicato nel 1928, rappr©-
senta una fase delmiitata del 
nostri stud! ariosteschi, dopo 
l'apparizione del celebre sag
gio di Benedetto Croce; la let-
tura del Momigliano e una 
lettura psicologica, che attra-
verso la ricostruzione dei ca-
ratteri dei singoli personaggi 
lilustra quel «naturale mera-
viglloso » nel quale il cntlco 
indica l'origine dell'arte del-
1'Ariosto. Nonostante oggi la 
critica ponga l'accento sugli 
aspetti fonnali e strutturali 
del poema e tenda ad allac-
ciarlo maggiormenle con la 
realta politica e culturale del 
tempo, il saggio del Momiglia
no, scritto con singolare tinez-
za, resta sempre un importan-
te strumento per la compren-
sione del capolavoro del no
stro Rinascimento: per questo, 
opportunamente, l'editore La-
terza l"ha ristampato nella sua 
Universale <L. 900). 

II n. 26 della terza serie dei 
« Protagonisti » contiene una 
densa monografia su Stendhal 
curat a da un noto specialista 
di studi stendhaliani. Vittorio 
del Litto; accanto ad essa, un 
ntratto di Lavoisier di Mauri
ce Daumas (L. 350). 

POESIE Dl 
JAMES JOYCE 

II nuovo « Oscar mensile n 
di Mondadori contiene la ri-
stampa delle Poesie di James 
Joyce, nelle traduzioni di Al
fredo Giuliani. Alberto Rossi, 
Edoardo Sanguineti, J R. Wil-
cock «L. 350), ricavate dalla 
edizione maggiore di tutte la 
opere dello scrittore dubllne-
se, pubblicata presso lo stes
so editore; insieme con Is 
poesie e ristampata anche Is 
introduzione di Alberto Ros
si. Un volumetto important* 
quindi, nel quale soltanto ci 
spiace di non trovare a fron
te delle traduzioni anche i t*> 
sti originari. secondo 1'uso or
mai invalso in molte collane 
economiche. 

DISCORSI Dl 
ROBESPIERRE 

Ija rivoluzione giacobina si 
intitola una raccolta di discor-
si di Robespierre curata ds 
Umberto Cerroni per gli Edi-
tori Riuniti (L. 500): un im-
portante volumetto che ben 
illustra la ricca e discuss* 
personality del grande prota-
gonista rivoluzionano (ricor-
diamo anche il ntratto scrit
to da Soboul per i «Prota
gonisti») II Saggiatore inve-
ce ristampa nei * Gabbiani » 
la nota opera dello storico 
Gabnele Pepe. // Mcdiocoo 
barbartco m Europa <L. 800), 
che si affianca a // Mcdiocro 
barbarico m llnlm gia ristam
pato nella PBE di Emaudl 
(L. 1000). 

Segnaliamo. infine. nella se
rie «Che cosa ha verament* 
detto» dell'editore Ubaldinl, 
l'esposizione del pensiero dl 
Carlo Marx curata da Arman
do Plebe (L 900 >. 


