
I ' U t l i t d / martedi 24 ottobre 1967 PAG. 3 / commenti e attualita 

II riposo nella « societa del benessere » 

Tempo libero 
per consumare 

Nella balfaglia per una nuova dimensione del-
I'uomo il riconoscimenfo dell'ARCI e sollanfo una 
«carluccia in piu»: bisogna vedere come utilizzarla 

Tra le altre merci che la 
societa dci consumi ha con-
sumato con distruttiva rapi-
dita, fagocitandola nella lo-
gica generale del sistema, vi 
e anche quel generico con
cetto che va sotto il nome di 
« tempo libero ». In pratica e 
in teoria. Weekend o cinema 
del sabato sera, un rotocalco, 
11 « 45 giri », la televisione; 
o, variando le eta e le condi-
zioni ambicntali: la sala da 
hallo, il hiliardo, il giro dei 
negozi (shopping, si dice or-
mai nella borghesia piu alia 
moda), la discussione sulla 
domenica calcistica. Lo svi-
luppo del processo produt-
tivo crea tempi vuoti che lo 
stesso processo riempie, 
crcando cosl un'altra € mer-
ce » da consumare senz'altro 
fine che lo stesso consumo. 
Se ne abtisn, ormai, perfino 
In pubblicita: e si sa che 
usando una certa lavatrice 
anche la piu indaffarata casa-
linga avra, finalmente, «tem
po libero ». E grazie tante. 
Ma tempo libero per far co-
sa? Ed anche: tempo libero 
da che cosa? 

Nel quadro convulso crca-
to dalla societa dei consu
mi in sviluppo, anche la 
organizzazione del « tempo 
libero » rispondc a nuove re-
Role: non piu, come una 
volta, tempo di riposo neces-
sario soltanto a riacquistare 
le energie da impegnare nel 
« tempo occupato », In fab-
brica o nei campi, negli uf-
fici o nella ricerca di un po* 
sto di lavoro. Ma riposarsi 
per consumare. Se in questa 
struttura filtra — attraverso 
le iniziative piu avanzate — 
un po* di tempo dedicato 
alia cultura (qualche dibat-
tito, un film « difficile », una 
biblioteca per il Cral), il gio-
co diventa piu complcsso ma 
non per questo meno alie-
nante. Quasi un ulteriore la
voro, da cui difendersi ricor-
rendo a strumenti di evasio-
ne piu agevoli: per i quali 
la societa dei consumi offre 
volentieri la organizzazione 
ed i mezzl. 

Non 6 un caso, Infatti, che 
l'unico strumento nazionale 
che dovrebbe curare e orga-
nizzare il « tempo libero» 
dei lavoratori sia l'Enal; e 
che tutta la legislazione re-
lativa sia ancora sostanzial-
mente quella fascista dello 
sport e della ricreazione. 
Una organizzazione autorita-
ria, centralizzata e burocra-
tizzata i cui circoli si artico-
lano, spesso. soltanto attra
verso una massiccia diffusio-
ne delle piu varie macchi-
nctte passatempo: dal juke
box al flipper e perfino, pri
ma della proibizione. le slots-
machine, le macchinette 
mangia soldi. 

E non 6 un caso, dunque, 
che il movimento operaio 
abbia scntito il bisogno — c 
tanto piu urgentemente lo 
avverta col passare del tem
po — di organizzarsi a sua 
volta (in teoria ed in pra
tica) per contrastare, in for
me autonnme ed originali, 
questo meccanismo. Era anzi 
Incvitabile che il problcma 
fosse awertito, con sensibili
ty crescente, a livello sinda-
calc e politico: fino ad espri-
mersi nella costituzione di 
una associazionc autonoma 
(TArci): producendo una 
hattaglia di dieci anni per 
garantirle — anche nel ri-
spetto della Costitiirione che 
afferma la liberta di associa-
rione — un riconoscimento 
ehe dia le necessarie basi 
giuridiche di manovra. 

Sul riconoscimento della 
Arci, infatti. si e parlato c 

! discusso a lungo in questi 
| giorni: e per quarantotto ore 
:delegati di tutta Italia hanno 
jaffrontato i problcmi posti 
dalla nuova realta, nel con-
vegno che si e tenuto a Ro
ma. Ma il riconoscimento, c 
stato detto, e soltanto * una 
cartuccia in piu >: bisogna 
vedere. adesso. come utiliz
zarla. Qui, naturalmcnte, il 
confronto delle idee diventa 
urgente e piu difficile. 

Soluzioni precostituite non 
• e ne sono. C e una formula 
generale: contrastare la po-
litica di integrazione del ca-
pitalismo. attraverso 1'elabo-

Nei prossimi giorni 

Tre operai 
italiani 

nelle 
fabbriche 
sovietiche 

razione della cultura di clas-
se. Come applicarla? 

Le esperienze sono spesso 
contrastanti. La tradizione 
cooperativa deU'Emilia, del
la Toscana, del Piemonte 
non pud essere meccanica-
mente applicata al Mezzo-
giorno. E dal Mezzogiorno, 
infatti, giungono indicazioni 
diverse che superano anche 
il vecehio momento del 
«contatto» con il circolo 
culturale di matrice borghe-
se, per tentare un nuovo rap-
porto con altri centri operai 
organizzati: i Cral aziendali. 

Ma e appena una indica-
zione che deve essere ancora 
esaminata e sviluppata. Lo 
obiettivo e quello di trasfor-
mare il generico « tempo li
bero » in tempo creativo 
(nella cultura e nella ri
creazione) di un uomo nuo
vo, artefice della propria 
esistenza, e non piu strumen
to passivo di un meccanismo 
produttivo che gli e estraneo. 
II bersaglio da colpire 6 dun
que quella societa che ha ri-
dotto il concetto di benessere 
a quello di consumo, ed i 
suoi associati in passivi con-
sitmatori; e, quindi, alienati. 
Lo strumento — come e sta
to ribadito a Roma nelle con
clusion! della < due giorni » 
dell'Arci dal compagno Mo-
randi — e la stessa Arci 
che deve diventare un « cen-
tro di coordinamento» di 
tutta l'azione che nel cam-
po del tempo libero viene 
svolta dal movimento ope
raio. 

II bersaglio e difficile, d'ac-
cordo; e l'obiettivo ambizio-
so. Ala se non vogliamo di
ventare tutti dei ringraziato-
ri di lavatrici, non v'e altra 
scelta che tentare di rag-
giungerli. 

Dario Natoli 

Chiedono < comprensione » ma rifiutano di capire 

QUESTA E ISRAELE 
DOPO IL CONFUTTO CON GLI ARABI 

II ricatto dei sentimenti — Cresce Patmosfera di intolleranza e sciovinismo attraverso la progressiva cancellazione della verita 
storica e la sua sostituzione con il mito biblico del « ritorno » — Sono pronti a « distruggere Gerico » come fece Giosue 
Deserto il museo che ricorda il calvario degli ebrei di Varsavia — Non fa piu impressione parlare di « ghetto arabo » 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA ISRAELE. 

ottobre 
L'ultimo colloquio che ho 

avuto a Tel Aviv, poche ore 
prima di lasciare definitiva-
tnente Israele dopo un sog-
giorno di quasi due settima-
ne e una visita prolungata 
nei territori occupati di Gior-
dania e nella fascia di Gaza. 
d stato forse uno dei piu cor-
diali, ma e" stato anche 
quello che mi ha lasciato 
la impressione piu peno-
sa, una sorta di malessere, 
di gelo nel cuore che non si 
6 ancora dissolto. Kro ospite 
del signor Elizier Halevi, del 
direttivo deH'Ahdut Ahavoda, 
uno dei partiti socialisti israe-
Hani piu strettamente appa-
rentato al potente Mapai o, 
secondo la terminologia poli
tico locale, € allineato » nella 
grande coalizione governativa. 

t Anche se gli Stati Uniti e 
I'Unione sovietica dovessero 
trovare una soluzione di com-
promesso ai problemi gene-
rati dalla guerra, anche se 
I'ONU votasse a stragrande 
maggioranza una risoluzione 
per il ritiro delle nostre trup 
pe dai territori occupati, noi 
non ci ritireremo mai. Noi 
ci ritireremo soltanto dopo 
una trattativa diretta coi pae-
si arabi interessati. dopo aver 
ottenuto le rettifiche di fron-
tiera necessarie alia nostra 
sicurezza Inlanto. nelle con-
dizioni dell'occupazione, ri-
sponderemo agli attentati con 
rappresaglie, e queste rappre-
saglie saranno sempre piu 
dure. Ditelo ai partiti di si
nistra europei. Essi devono 
comprenderci >: cosl mi ha 

* • „ * • 
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Con un attegglamento da conqulstatore, molto sicuro di s6, questo soldato israeliano si concede una posa rilassante. Accanto a se 
ha un mitra, pronto a sparare. II soldato fa parte delle forze di occupazione che Israele tiene sulla sponda orientate del canale 

detto il signor Halevi, socia-
lista. dirigente di uno dei par
titi di governo, responsabile 
di una sezione della onnipos-
sente cenlrale sindacale Hi-
stadruth. 

«Voi dovete comprender
ci »; quante volte, nel corso 
di questo viaggio, incontran-
do dirigenti dei partiti di go
verno, discutendo con Vagri-

coltore del kibbutz o con I'uo
mo della strada di Haifa o 
di Tel Aviv, offrendo un pas-
saggio ad un soldato autostop-
pista sidle strode di Gaza o 
di Bersheva, a uno di quei 
< giovani leoni» in tuta mi-
metizzata e occhiali affumi-
cati che, mitra in pugno, 
guardano con arrogante di-
sprezzo le folle arabe. quan

te volte, in occasioni diver-
sissime, mi sono sentito dire 
t voi dovete comprenderci ». 

Non e'e dubbio che in que
sta richiesta e'era la coscien-
za dell'isolamento in cui ogni 
giorno di piu, nel mondo, vie
ne a trovarsi la posizione di 
Israele. Ma e'era soprattulto 
una ostinata volonta di rifiu-
tare una interpretazione della 

guerra e dci suoi risultati che 
non fosse quella ufficiale e 
sempre piu fragile della <t ne 
cessita difensiva per la so-
pravvivenza»; di respingere 
ogni visione del Medio Orien 
le diversa da quella, dio sa 
quanta artificiosa ma effica-
ce. in cui Israele si colloca 
«come agnello tra i lupi >; 
di non voler vedere nella 

24 ottobre 1917: la rotta di Caporetto-3 

Una «consort eria di irresponsabili» 
La sferzanle accusa del Parlamenfo a Cadorna ed al suo Sfafo Maggiore — La bella vita, con le signore dell'arislocrazia, al 
quartier generale di Udine — Modigliani accusa il lerrorismo delle decimazioni di aver spezzafo la resisfenza dei corcbaftenti 

Granatieri in trincea a Monfalcone (a sinistra). II generate Alfieri (il secondo da destra), insieme ad un gruppo di ufftctali francesi e inglesi (a destra) 

Le responsabilitA della rotta I artiglieria e i mezzi mecca-
di Caporetto vengono chiara 
monte alia luce allorche si 
sfogliano i verbali delle se-
dute segrete della Camera, te-
nute dal 13 al 19 dicembre. 
Insieme alle risultanze della 
Commissione d'inchiesta. quei 
\erbali costituiscono una terri 
bile e documentata denuncia 
non soltanto doll'inutilita del
la guerra e della nostra im 
preparazione ad entrarvi (e 
quindi della truffa costituita 
dalle < radiose giornate >) ma 
altrcsi dell'incapacita e della 
protervia della classe milita-
re cui erano affidate le sorti 
del Paese. Stralciamo, dai 
\crbali non piu segreti. alcu-
ni brani di inter\enti. inter-
pclianze e interrogazioni scrit-
te e orali. Cotugno (radicale): 
Perchd non erano guarnite le 
seconde linee? Perchi si fece-
TO saltare i ponli anzitempo? 
Ferri Giacomo (socialista): 
»Von sa spiegarsi come il ge
nerale Cadorna sia stato man-
dalo a rappresentare il nostro 
Paese in seno al Consiglio su
premo militare degli Alleati, 
mentre logicamente. slando al
le deficienze ammesse e ri-
relate dal ministro della Guer
ra Alfieri, avrebbc dovuto es
sere messo almeno sotto ac
cusa... Egli doveva andare al 
fronte a farsi ammazzare e 
non a Parigi. 

Gortani (cattolico di destra): 
E' cero che nella primavera 
del 1915 Cadorna prevedeva 
una guerra rapida e sicura, 
e che dichiard di essere pron
to quando invece non soltan
to difettavano enormemente la 

nici indispensabili in questa 
guerra, ma noi eravamo sprov-
visti anche dei piu elementari 
mezzi per la querra di trin
cea dagli scudi alle bombe 
a mono? Perche si e permes-
so che il miglior fiore della 
gioventii italiana fosse sacri 
ficato durante due anni per 
I'ostinazione di voler compie-
re offensive per le quali man-
cavano i mezzi, di pretende-
re che i reticolati si dovesse
ro infrangere coi petti umani, 
di voler tenere ad ogni coslo 
(per la preoccupazione del bol-
lettino) posizioni intenibili sen-
za macelli continui come i 
fondi delle conche di Plezzo, 
di Tolmino, di Gorizia? Perche 
si permise che, nell'idea fissa 
di perseguire lo sfuggente Jan-
tasma della cittoria. troppo 
presto decantata, Cadorna con-
tinuasse durante tutto il lu-
glio 1916 a logorare intensa-
mente e inutilmente Veserci-
to nell'alto Vicentino, contra 
le barriere a picco degli alti 
piani inespugnabili? Perche 
Cadorna e il suo stato maggio
re rifiutarono di prendere in 
considerazione la proposta di 
creare una grande flotta aerea 
da bombardamento, proposta 
fatta specificatamente al Co-
mando sin dall'agosto 1915? E' 
cero che dopo la rotta il Co-
mando supremo con tutto il 
suo seguito fu il primo a par-
fire da Vdine; che i comandi 
in sottordine lo imitarono; che 
le fast piu dolorose della riti-
rata, compreso il passaggio e 
la rottura dei ponti. avven-
nero fuori del controllo del 

comandi e di qualsiasi uffi
ciale superiore? 

Libertini Gesualdo (libera
te giolittiano): Pud assicu-
rare il Governo che alia sede 
del Comando supremo di Udi
ne si avesse la sensazione ve
ra. precisa. delle responsabi-
lita che incombevano a chi 
dirigeva le operazioni di 
guerra del nostro esercito se 
e vero che cola si conduces-
se una vita piuttosto spensie-
rata. alia quale pigliavano 
parte anche delle signore ari-
stocratiche. buone amiche del 
sottocapo di stato maggiore. 
generale Porro, ed una tra 
le quali porta lo stesso co-
gnome di un alto funziona-
rio del ministero degli Inter-
ni austriaco? 

le fucilazioni 
Mara2zi (liberate): Si do-

manda se dopo tutti questi fat-
ti e queste citazioni si possa-
no ancora cercare le ragioni 
dei nostri rovesci nel travia-
mento di soldati impazziti o 
pcrvertiti. Questo sventurata-
mente vi fu, ma costitui la mi
nor causa del male... L'errore 
capitate, che tutti gli altri in-
tegra, risiede neU'aver confi-
dato 1'intera vita del paese nel
le mani di un uomo che tra-
sporto nella guerra la fede 
cieca d'una condotta immuta-
bile. la credenza nel dogma 
che non si discute: questo con
cetto dominante stacco il Co
mando dall'esercito. 

Modigliani (socialista): Si 
rivolge al ministro della Guer
ra ed invoca da lui un projon-

do esame sul doloroso feno-
meno delle fucilazioni per 
decimazione, che e stata una 
delle cause che hanno spez-
zato la resistenza dei nostri 
combattenti. Legge un ordine 
del giorno di Cadorna duetto 
al generate Lequio, dopo Yin 
vasinne dei piani d'Asiago (26 
maggio 1916. n.d.r.) cosi con 
cepilo: « Mentre nel resto del 
fronte le truppe si comporta 
no ovunque valorosamente. m 
questi giorni, per parte di at-
cune unita del settore di Asia 
go. sono accaduti dei fatti ol-
tremodo vergognosi, indegm di 
un esercito che abbia il cui-
to dell'onore militare... Veccel 
lenza rostra provveda le ener-
giche ed estreme misure; fac-
cia fucilare immediatamente. 
se occorre. e senza alcun pro-
cedimento. i colpevoli di cosi 
enorme scandalo... Si deve re 
sistere o morire sul posto >. 

Le citazioni potrebbero con-
tinuare. tutti i deputati (ad 
eccezione del solo nazionalista 
Federzoni. che difese in bloc-
co I'operato del Cadoma) cri-
ticarono aspramente la con 
dotta della guerra. chiedendo 
severe punizioni per i respon-
sabili. In realta. nessuno fu se 
riamente toccato: Cadoma era 
gia stato sostituito. 1*8 no 
vembre. con Armando Diaz. 
Pietro Badoglio fece addirit-
tura. dopo Caporetto, una 
sfolgorante camera. Eppure 
la stessa Commissione d'in 
chiesta regia cosl parla. nella 
sua relazione finale, di Cador
na. Pur magnificandone «I'al-
to ingegno >, la Commissione 
& costretta a concludere che 

avesse svariati difetti tra i 
quali « grande orgoglio e pre-
sunzione di infallibilita del 
Qiudizio proprio: impulsirita di 
decisioni; carattere che ren 
deva difficilissimo rimuoverlo 
dal primo giudizio. anche se 
questo fosse stato emesso in 
di<preqio di altrui piu fondaie 
opimom; nluttanza a mettere 
in luce altri generali ». II che. 
come effetto principale nei 
suoi ufficiali sottoposti c inge-
nerara in ognuno il timore 
della responsabiltta: da cid 
transazioni con la propria co-
scienza. quietismo, apatica at-
tesa della propria sorte; sof-
focara ogni spirito d'miziati-
ra; creava atmosfera di dif-
fidenza: rtproducera i propri 
difetti nella gerarchia inferio 
re*. 

Offensive sul Corso 
E di molti altri generali: 

< Nei primi mesi di guerra i 
nostri soldati furono molte vol
te spmti all'assalto di posizio
ni nemiche munitissime, sen
za che Vartiglieria avesse pre-
parato Vattacco. Fu questo il 
periodo funesto nel quale si 
ebbero dei generali che inci-
tavano da lungi gli inferiori a 
rompere i reticolati coi denti 
e coi petti, o invitavano a pas 
sarvi sopra facendo ralico dei 
mucchi di cadaveri dei no
stri... Piu tardi le offensive in 
grande stile sul Carso. ter-
reno favorevclissimo al difen-
sore, compiute col sistema co-
siddetto delle " spoliate " co-
star ono gravi perdite per con-
seguire piccoli guadagni di 

terreno. L'infecondita fu tale 
che non poteva sfuggire ai 
soldati >. 

I soldati italiani sapevano. 
dunque. di essere adoperati 
come pecore al macello. Si eb
bero clamorosi casi di ribel-
lionc. interi reggimenti si am-
mutmarono. Le decimazioni si 
susseguivano con ritmo impres-
sionante. In una sua Icttcra al 
go\erno. in data 6 giugno 
1917. Cadorna scriveva: € Ma 
non soltanto la Sicilia e fomi-
te di velenosa propaganda con-
tro la guerra e contro il do-
vere militare; anche altrove 
(Toscana. Emilia, Romagna. 
Lombardia) si seminano con 
arte malvagie teorie antipa-
triottiche. e nelle truppe dt 
complemento che giungono dal 
paese. come nei mihtari che 
tornano dalle licenze si mani-
festano gravi sintomi di indi-
sciplina che hanno richiesto le 
piit energiche misure di repres
sion perche il male non dila-
ghi. Si e percio dovuto ricor-
rere a fucilazioni immediate, 
su vasta scala, e rinunciare 
alle forme del procedimento 
penale, perche occorre stron-
care il male alle radici. Cosi 
si procede in zona di guerra, 
con inesorabile severita, ma 
debbo prevenire che se i sin
tomi or a rivelati e repressi do
vessero permanere, o peggio 
si estendessero, sard costret-
to a determinare estremi prov-
redimenti e ricorrere alia 
"decimazione" dei reparti in-
fetti dal contagio ». 

Cesare De Simone 
(Continue) 

pianta maligna della guerra 
altro che le radici del nazio-
nalismo arabo e non quelle 
piu solide, aggressive e ben 
integrate, della politico im-
perialista, strettamente ag-
grovigliate alle radici dello 
sciovinismo talmudistica ed 
espansionista dei circoli di
rigenti israeliani. 

«Cercate di comprender 
ci •»: da parte mia non ave-
vo mai pensato che tutti i 
torti fossero dalla parte di 
Israele ma avrei voluto che 
almeno un dirigente israelia
no ammettesse sinceramente i 
torti di Israele. che non sono 
ne pochi ne Ucvi. versa gli 
arabi. Eppure cento vnltc mi 
& stato chiesto di comprende-
re ma non una volta sola mi 
6 stato detto che in questa 
o quella occasione il governo 
di Gerusalemme aveva sba-
gliato. 

Per due settimane ho per-
corso il territorio di Israele. 
ho visitato le sue belle cittd. 
quelle antiche e quelle gia 
rani, piene di quel disordine 
pionieristico dei mondi nati da 
poco. sono entrato nei suoi 
fiorenti kibbutzim, nei molto 
meno edificanti « ghetti > ara 
bi, e nelle scuole, nelle sale 
da concerto, negli cdifici am-
ministrativi. Sono stato rice-
vuto in molte case arabe ed 
ebraiche. Ho percorso chilo 
metri e chilometri nei territo 
ri occunati dalle truppe israe-
liane Ho parlato con dirigen 
ti comunisti in clandestinita. 
coi membri dei comitati di 
unita nazionale che sorgono 
in ogni centro per organiz-
zare la non collaborazionc, ho 
intervistato sindaci e perso
nality politiche giordane e 
cgiziane. Ho raccolto testimo-
nianze dirette e firmate del 
regime di oppressione e di ter-
rore imposto dagli occupanti. 
Sono stato a Ramallah, a Na-
blouse, considerata il centro 
della resistenza. a Gaza. Di 
tutto questo riferiro per este-
so nei prossimi articoli. 

Ho cercato di capire. sfor-
zandomi di operare sempre 
una netta distinzione tra il 
popolo di Israele e il suo go
verno. anche se e indubbio 
che la guerra lampo e stata 
appoggiata dalla maggioranza 
della popolazione e che I'eb-
brezza della vittoria non ha 
ancora abbandonato il paese 
ed c una delle componenti di 
quell'atmosfera di intolleran
za e di sciovinismo che agisce 
sull'opinione pubblica come 
uno specchio deformante fa
cendo apparire nemici di 
Israele e del popolo ebraico 
tutti coloro. e prima di tutto 
i comunisti. che criticano e 
combattono con le esigue ma 
coraggiose forze della sinistra 
non sionistizzata Vattuale po
litico del governo. 

In generale la genie non si 
preoccupa di quello che acca-
de nei nuovi confini, non chie-
de quanto e costato e quanta 
stanno pagando i popoli ara
bi: e convinta di aver messo 
nuovi spazi tra se e il « p<vi 
colo arabo > e questo le ba-
sta. In questo paese, per tan-
ti aspetti affascinante, in gran 
parte di questa popolazione 
che ha indubbiamente soffer-
to come pochi popoli sulla ter
ra, e'e stato in questi venti 
anni un processo profondo e 
atroce di corruzione degli idea-
li della nazione ebraica at
traverso la progressiva can
cellazione della verita stori
ca e la sua sostituzione con 
il mito biblico. il c ritorno > 
per elezione dtvina. I'indiffe-
renza o lignoranza per la sto-
ria e i diritti degli altri po 
poli e prima di tutto degli 
arabi palestinesi. Tutti de
menti che hanno la loro ma
trice nel sionismo e che sono 
profondamente penetrati nel
la popolazione dando una ba
se di massa alia politico go
vernativa. 

Questo processo di distor-
sione e stato diretto soprat-
tutto verso i giovani, i € sa
bre >. quelli nati qui. I'ultima 
generazione del '17-fS che og-
gi ha partecipato alia c guer
ra lampo». «Sabra > e il 
frutto del fico d'India. spino-
so fuori ma dolce e succoso 
dentro. Cosi si e autodefinita 
la nuova generazione israelia
no. E' una gioventii splendi-
da. ma reramente spinosa e 
non so quanto effettivamente 
dolce. nata €co\ fucile in ma-
no >. educata al mito guer-
riero * per ragioni di dife-
sa >, conrinta del proprio 
buon diritto ma notevolmente 
aU'oscuro dei diritti altrui. 

Tempo fa il prof. Georg 
Tamarin. dell' Universita di 
Tel Aviv, ha composto un test 
per appurare le nefaste in-
fluenze nazicmalistiche che 
Yinsegnamento della Bibbia 
(il libro cardine di ogni scuo-
la israeliano) ha sulla gio
ventii. Ai ragazzi della setti-
ma ed ottava classe (12-14 an

ni) di una scuola di Tel Aviv 
ha posto il seguente quesito: 
nel libra di Giosue e scritto 
che gli ebrei in cammino ver
so la Terra prontessa asse-
diarona Gerico e la distrus-
aero. So oggi Varmata israe 
liana occufMsse un villaggio 
o una cittd araba trovereste 
gitisto fare come fece il pro 
feia Giosue? 

II Cli'i dei ragazzi ha ri-
sposto si L'S''<- lui avuto rea-
zioni inccrte e solo il '2i>'"' ha 
detto che una cosa del genere 
sarebbe indegna del popolo di 
Israele. Mi e stato riferito. 
ma non ho potuto controllare. 
che il prof Tamarin e stato 
allantanato dall'l'niversita do
po la pubblieazione delta sua 
inchiesta. 

Da queste cose risultano 
soltanto piu gran, piu pe-
santi. le responsabilita dei di
rigenti israeliani verso il lo
ro popolo. la loro gioventii, 
verso i popoli arabi. Mentre 
scrivo so che centinaia di ara
bi. ogni giorno. abbandonano 
le loro case e le loro terre 
per cercare scampo al terro-
re. die le prigumi non ba-
stann piu a contenere tutti 
coloro che vengono sospettati 
dalle autorita di occupazione, 
che il solo <J delitto » di essere 
giovani pun essere mntiro di 
saspetto e di arresto. che mi 
gliaia di enntadini giordani 
vivono sotto gli alheri. senza 
nemmena una tenda per pro-
teggersi. arpndo avuto In ra
sa distrutta per rappresaglin. 

« Non e stata una guerra 
di conquista la nostra, ma di
fensiva. dovete comprender
ci ». Ma allora perche fare di 
tutto per spingere la gente a 
fuggire da Gaza, da Ramal
lah, da Nablouse. perche fare 
il vunto sui campi e nei vil-
laggi se veramenle non si 
hanno mire di conquista tcr-
ritoriale? Perche' cercare per-
sonalita disposte a «collabo-
rare *, mentre la maggior 
parte della popolazione ara
ba rhiude I'occupante in un 
guscio di freddo e ostile iso-
lamento. se non si nulrono 
piani di annasione. sia pu
re camuffati da finti deside-
ri federalivi ? 

Nelle vie di Tel Aviv la 
sera fa sciamare una popo
lazione giovane. rtimorosa, 
piena di vita. I caffe e i ci-
nematografi sono affollati. I 
giornali scaaliano invctttve 
sui nemici di Israple P un 
dirigente di un partito di go
verno mi ha parlato dell In-
ghilterra come della «pcrfi-
da Albionp > Proprio cosi. to-
stualmente. Ma non era po? 
tanto perftda quando attacca-
va VEqitto nel I95C, o quando. 
in giugno. ha appogqiato il 
" blitz » di Datian e di Rabin. 
Tel Aviv rive nipnamente la 
sua ginmata Ma a Ramallah 
occupata. una sera, trc ore 
prima del coprifuaca. sono 
entrato in un cinema P mi 
sono trnrato ad psspre l'uni
co sppttatarp in una sala tin 
cinquecpnto po^ti. 

Un'altra volta soltanto. net 
corso di qupsta viaggio. mi 
<;onn trnrato altrcttanto solo: 
ed d stato il qinrno in cui ho 
voluto rendcrp omaagin alia 
memoria di tutti i miei amid 
ebrei e sono andato a visi-
tare quello scnnrolgentp mn-
numento al cnlrario del p>i 
polo ebraico chp e il museo 
dpi difensori del ghetto di 
Varsaria. castruito nei pre*-
si di Haifa. Era un giorno 
di festa e m'pro asvettato ch 
trovare una folln di giovntii 
israeliani in pellegrinagqio. 
Ma i miei parsi di risitatnre 
snlitario ri^nnnarnno strnni in 
quelli' grandi sale ruotp. rui 
aradini di una delle due sca
le chp *i incrocinno sul fan-
do dell'atrio a formare una 
grandp croce uncinato. 

Ho pensato che I'uomo rfi 
mentica presto E Vho pen
sato non per arer trorato 

ruoto auesto mu*eo perchp at 
che gli scampnti del ghetto 
di Varsavia non hanno biso
gno di mu*ei ver ricordare. 
h'ho pen*ato due ore dopo, 
quando sono andato a trova
re un amico arabo ad Haifa 
p ho canito che in certe citta 
di Israele gli arabi rivono in 
c ghetti» e che le parole 
* ghetto arabo > non fanno 
netsuna impressione. non sol-
lerano nessun orrore. 

Allora dircntn difficile ca
pire. So che gli amici israe
liani (ma non tutii. fortuna-
tamente), e gli amici ebrei 
di fuori d'Israele (ma non 
tutti anch' essi) penseranno 
che non ho capita e che. dun
que. sono contro il loro po
polo. Ma proprio in nome 
dell'amicizia c necessario re
spingere il ricatto ai senti
menti e dire la rerita. Non 
farlo sarebbe tradire Vami-
cizia, il rispetto e gli intm-
ressi della stessa nazione 
israeliano. 

Augusto Pancaldi 
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