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Lavoratori e grandi imprese 

in un libro di Giorgio Ruffolo 

La contestazione 
di rito aziendale 

Un vocaholo sempre piu 
usato, 6 contestazione. E' 
uno di quei termini che im-
prcssionano perche si son 
gonfiati strada facendo, so-
prattutto ad opera degli stu-
diosi di sociologia politica. 

Quel timbro falso che tale 
vocabolo acquista in molte 
bocche dalla contestazione 
facile — globaie o psiche-
delica che sia — si puo co-
gliere leggendo quel che 
Giorgio Ruffolo, segrctario 
della Programma7ione, pro
pone ai lavoratori in un suo 
interessante excursus sulla 
grande impresa nella societa 
moderna, pubblicato da Ei-
naudi. Ruffolo dice dunque 
che la grande impresa — 
«istituzione fondamcntale 
del sistema capitalistico » — 
deve essere « contestata dal-
1'interno e regolata dal-
1'esterno », altrimenti con la 
sua potcnza pu6 mcttere a 
repentaglio la stessa stabili
ty nello sviluppo economico 
generale. 

Quale contestazione? Di-
scostandosi un tantino dalle 
proposte gestionali affaccia-
tc qualche anno fa dal Bloch-
Laine — che chiedc una 
• riforma dell'impresa » — 
Giorgio Ruffolo consiglia 
« l'organizzazione di un po-
tere antagonistico fondato 
sulla conquista e sull'eser-
cizio dei diritti politic*! di 
cittadinanza nell'imprcsa da 
parte dei lavoratori c dclle 
loro organizzazioni ». II con-
tenuto di ouesti diritti, che 
soltanto all'anntirenza somi-
gliano a quelli rivendicati 
dal PCI con lo Statuto doi 
lavoratori. « sarebbe nell'im-
presa mollo piu limitato di 
quello dei diritti che il cit-
tadino gode nello Stato de-
mocratico, e — continua 
Ruffolo — assicurerebbe 
una " cittadinanza subalter-
na ". Non avrebbe come og-
getto il potere di direzione 
deirimpresa ma soltanto la 
sua contestazione (il corsivo 
e nostro ndr). Non la pos
sibility di eleggere i diri
genti, ma soltanto quella di 
discuteme e eriticarne libe-
ramente la politica e la ge-
stione ». 

Come si vede, Ruffolo get-
ta parecchia acqua sul fuoco 
di quel « potere antagonisti
co » contestativo che, som-
mato alia contrattazionc 
aziendale del sindacato e al
ia tutela giuridica delle li
berty, dovrebbe assurgere 
neH'impresa al livello di 
« azione antagonistica globa
ie ». 

La proposta si prccisa mag-
piormente nella sua velleita-
ria pochezza. quando si arri-
va alia definizione finale: 
cio che si vuol ottenere e 
una • contestazione organiz-
zata • la quale, alio scopo di 
« suscitare una partecipazio-
ne atfiva dei lavoratori » 
(partecipare e un altro di 
quel vocaboli che molte vol
te sunnano falsi), ha hiso-
gno di «specifici istituti c 
procedure di consultazione. 
di discussione. di interpel-
lanza ». Ecco dunque a cosa 
si riduce un'espressione 
pomposa come « 1'organizza-
rlone di un potere antagoni
stico che eserciti un diritto 
pcrmanente di contestazio
ne >. Nonostante cid suoni 

bene non solo a Ruffolo ma 
anche a certi « sinistri», si 
tratta tutt'al piu di un pote
re pleonastico, di un antago-
nismo vocativo, di una con
testazione rituale. 

Insomma, un parlamenti-
no aziendale sprovvisto di 
poteri, cioe ridotto al livel
lo cui chi gestisce il potere 
politico vuol ridurre il Par-
lamento nazionale. (Ricorda-
te quella illuminante defini
zione di Rumor? Rinnovare 
le istituzioni « per una piu 
moderna e razionale tecnica 
di produzione legislativa »). 
Il bello 6 che Ruffolo se ne 
rende conto. Ammette infat-
ti che «una contestazione 
cosl concepita manca di una 
alternativa di potere imme-
diata » — e non solo imme-
diata — anche se il suo sco
po finale sarebbe di « aboli-
re il potere imprenditoriale 
come ogni forma di potere 
e di autorita ». Ma poi si con-
sola affermando che «la ten-
sione verso l'utoph diventa 
piu importante dell'iitopia 
stessa ». Di Utopia annnnto 
si tratta, visto che Ruffolo 
non si pone ne il problema 
dei rapnorti di forza lavora-
tori-padrone nella fabbrica. 
ne quello dei rapporti di 
produzione operai - capitale 
nella societa; preferisce ri-
petere che oggigiorno i rap-
porti di propriety contano 
sempre meno. e i rapporti di 
lavoro sempre niu man ma-
no che il conflitto di classe 
si istituzionalizza sotto for
ma di conflitto sindacale. 

Onpure non si tratta di 
utonia contesfativa ma di 
otialcos'altro'' Un rprto so-
snetto p avvalorato dalla nro-
nosta di una contrattazime 
Stato-imprese (teste accolta 
da Pieraccini e derisa dal 
governo), nella quale i la
voratori delle grandi azien-
de avrebbero in tal caso la 
funzione del «coro di con-
trollo » che porta in fabbri
ca la voce dell'interesse pub-
blico cosl come lo Stato la 
interpreta: e cioe — secondo 
Ruffolo, Pieraccini e il cen-
tro-sinistra, ma non secondo 
la realta — In modo « neu-
tro ». Sorge tra 1'altro, il so-
spetto che Giorgio Ruffolo, 
in tutta buona fedc, veda 
siffatta contestazione come 
un bisogno interno delle 
grandi imprese, anche se dai 
loro dirigenti e al momento 
misconosciuto. Bisogno cui 
corrisponde quello della « re-
golazione dall'esterno» ad 
opera dello Stato program-
matore. 

Non per essere cattivi. ma 
bisogna osservare a Ruffolo 
che tale < antagonismo > ad-
domesticato fa molto meno 
paura ai grandi managers 
industrial!, di quanta ne fac-
cia oggi l'ingresso del sinda
cato in fabbrica, con un suo 
potere contrattuale dall'effi-
cacLa ormai nota e tangibi-
le. In ogni caso. il libro e 
da leggere. Qui abbiamo solo 
parlato della parte piu debo-
le. la quale giustifica oani 
volta di piu tutta la nostra 
diffidenza verso il vocabolo 
contestazione che, con poco 
rispetto nei suoi confronti. e 
cosl spesso usato a indicare 
vano rumore o compatto si-
lenzio. 

Aris Accornero 

Perche si raff forza e si estende la resistenza palestinese 

• Una documentazione fotograflca di eccezlonale valore. VI appare, per la prima volta, un'azione di guerrlglia condotta dagll uomlnl dell'organizzazlone palestinese « Al Fatah » contro un deposlto dl munizionl israeliano. 
SI notano (da sinistra) le prime esplosloni delle bom be a mano lanciate dal a commando » guerrigliero, poi I'assalto, inflne il rientro alia base con uno dei guerriglieri che trasporta II corpo di una sentinella israeliana, catturata 

La «Grande Israele» caccia 
gli arabi dai loro villaggi 

Incontro con un gruppo di dirigenti della guerriglia a Damasco — Una direzione collettiva — L' OLP: 
una sigla di cui sentiremo parlare spesso in futuro — L'eroica minoranza dei rivoluzionari israeliani 

Un uomo del gruppo arabo dl guerrlglia «Al Fatah > nel corso di un'azione notturna contro 
postazioni israeliane. 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA DAMASCO. 

febbraio, 
Dell'organizzazione AI Fa-

tha si parla da poco tempo. 
II suo nome e dato dalle ini-
ziali arabe di < Movimento di 
liberazione nazionale della Pa-
iestina ». Con I'OLP. si trat
ta sicuramente dell'organizza-
zione piu importante della re
sistenza palestinese. Incontro 
un gruppo di suoi dirigenti a 
Damasco. Sono tutti molto gio-
vani, esuberanti. sicuri di se. 
abili anche nel propagandas 
la vita e gli scopi della loro 
organizzazione. Nella cartella 
di materiale che mi danno tro-
vo ritagli di articoli della 
Pravda. della rivista Tricon-
tinentale, di giornaii inglesi e 
francesi in cui si parla di 
loro, della loro azione. dei loro 
obiettivi. 

Mi accorgo soltanto dopo di 
non aver preso neanche i nomi 
di coloro con cui mi sono in-
contrato. In effetti i nomi non 
contano. non so neanche se vi 
sia un dirigente tipo segreta-
rio generale o altro. I'impres-
sione e invece che ci si muo-
va ancora sul terreno di una 
direzione collettiva, con gra-
di diversi e autonomi di re-
sponsabilita a seconda dei com-
piti politici o militari dell'or
ganizzazione. c II nostro movi
mento, mi viene detto. e na-
to nel 1935. ma la vera svol-
ta che ha segnato uno svilup
po rilevante dell'organizzazio
ne e stata data dall'aggres-
sione del giugno. E' stato allo-
ra che le masse hanno preso 
coscienza del fatto che il no
stro paese non ci sara reso. 
se i palestinesi non si impe-
gneranno in una lotta dura, 
piena di sacrifici. 

€ Dobbiamo loltare, contare 
sopratutto su noi stessi. se non 
vogliamo restare degli esuli 
fino alia fine dei nostri gior-
ni. Questa e per noi forse la 
lezione piu importante del 5 
giugno. La cosa del resto era 
inevitabile. mi si aggiunge. 
Perche Taggressione. con le 
sue conseguenze. ha messo tut-
to il popolo palestinese — quel-

Le forze politiche della Regione dinanzi al fallimento del centro-sinistra 

DALL' UMBRIA UNA SPINTA UNITARIA 
Inquietudini nella sinistra dc, posizioni delle ACU, nascita dicircoli cattolici, atteggiamenti d i rofftura della sinistra del PSU 

a Perugia: punti d i riferimento per una nuova unita a sinistra - L'importanza e I'influenza del MSA nella regione 

Dal nostro inviato 
PERUGIA. 12 

I/Umbria k tutta qui, tra 
Perugia e Terni. Qualcuno usan-
do una felice immagme ha 
acritto che le due strade na-
zionali che collegano quest! 
due capoluoghi di provincia 
la guxhiudono in una specie 
di uovo; un uovo dove ci tro-
vi dentro la storia viva de
gli umbri e dei romani, 1'ac-
ciaio di Term e la cioccolaia 
della Perugina. le ceramlche di 
Deruta e di Gubbio, la ma 
gmficenza di Assisj e di Spo-
leto. Ma ci trovi dentro anche 
tutti i problemi sociali. tut-
te le piagne che angustiano il 
nostro paese, come in una spe
cie di concentrato: la trage-
dia della disoccupazione e del-
l'emigrazione, il peso del sotto-
aalario e dello sfruttamento 
che grava sui lavoratori ren-
dendo semrre plii limitata e 
priva di sbocchl la vita eco-
nomica e sodale della regione, 
11 ritardo e rtnadeguatezza del
le strutture dvili, la fuga dei 
giovani. 

LTJmbria si svuota: sono 
quarantamila i suoi abitantl 
che negli ultiml cinque annl 
hanno preso la via della Ger-
mania, del Lussemburgo della 
Svizzera, Trentamila i disoccu-
pati, il 46 per cento deuVinte-
ra popouudone agricola, I con-
tadinl che dal '51 ad oggi so-
ao atati cacciati dalle campa-

gne. LTTmbria invecchia. Per
che sono i giovani che scap-
pano, la sola alternativa che 
loro resta dopo il servizio ml 
litare. C'e chi ha fatto persi-
no del colore su questa storia. 
scrivendo che in molti paesl 
la sola persenza dei giovani 
sta nei cappotti militari che 
hanno Iasciato in eredtta ai 
vecchi, rimasti a montare la 
guardia alia loro misena. 

Eppure parliamo di una re
gione che attomo al 1960 era 
riuscita a portare avanti, con 
un arco unitario di for/e che 
andava dalla DC e. passan-
do attraverso il PSI c il I\\I 
giungeva ftno al PCI, una se-
rie di battaglie e di lotte sui 
problemi e le necessita del
la regione che erano riuscite 
ad imporre un impegno go-
vemativo che se attuato avTeb-
be veramente permesso dl ar-
viare a concreta soluzione buo
na parte dei problemi sociali 
dellUmbria. Parliamo dl quei 
famosi died punti che erano 
contenutl nel programma di 
sviluppo elaborato dalle tone 
politiche umbre e approvato 
dal Parlamento nel 1961 e che 
postulavano tra 1'altro. fuiwlo-
ne pilota delle aziende pub-
bliche, superamento delta mez-
zadria, politica di pieno lm-
piego. 

Che ne e stato di tutto que-
sto? E qui dovremmo aprire 
il capitolo dal titolo: PUm-
bria e il centro-sinistra. 

La risposta siamo andatl a 

cercarla quindi, proprio tra 
quegli uomini che al centro-
sinistra, in buona fede, aveva-
no creduto e che oggi, non 
solo ne hanno constatato il 
fallimento. ma hanno tratto 
delle conclusion! ed operato 
delle scelte politiche che co-
stituiscono un nuovo impor
tante momento di unita a sini
stra, di genuina unita popola-
re. democratica e progressiva. 
Siamo venuti a cercarla so-
prattutto tra i compagnl socia
list! del Movimento social i-
sta autonomo. Ton. Luigi An 
derlini, che di questo movi
mento e il leader, assessor! 
comunali come l'operalo delle 
acciaierie Giuseppe Dittamo, 
di Terni, come ii medico Man-
nini di Naml, il capolega Biag-
getti di Sangeznmi, il prof. 
Gentili di Foligno, U dott. Pan-
fUi di Arrone, usciti da) PSI 
all'atto delPunificazioDe sodal-
democratica nel "66. Compa-
gni che proprio in virtu del-
l'amara esperienza compiuta, 
e soprattutto perche rimasti 
fedeli ad un vero e glusto 
senso unitario di classe han
no impedito in tutti quest! 
gross! comuni di tradizioni po 
polar! la penetrazione della co-
siddetta linea di aomogeneiz-
zazione» delle maggioranze 
locali con quella nazionale, 
proposta e sostenuta su bast 
ricattatorie dalla DC, con 11 
consenso della destra sociali-
sta. 
- E la risposta e chiara e net-

ta. L'esperienza fatta da que
st! compagni che, come dice-
vamo. avevano creduto di po-
ter veramente creare con il 

centro-sinistra quello Stato del
la Costituzione che avrebbe 
permesso 1'awio a soluzione 
del problemi piii angosciosi 
della regione, e quella di chi 
si e trovato di f ronte un cen
tro-sinistra spentosi presto nel-
le sue intenzioni o velleita rt-
formatricj, e divenuto lo stru-
mento politico di manovra dei 
gruppi conservatori, bloccan 
do anche sul piano reglonale 
i'azione di progresso dellUm
bria. 

• Sembro a molti — sciive 
ad esempio Ton. Anderlmi su 
Vmbria Nuova, un mensile 
fatto da cattolid e democri-
stian! di sinistra che non a 
caso in questa situazione po
litica hanno dedso dl aprire 
un dialogo al di foori degli 
schemi con altrs forze politi
che ed ideal! — che 11 cen
tro-sinistra dl Fanfani del '62 
dovesse costituire un elemen-
to per rafforzare la nostra 
spinta umbra e un varco per 
far passare anche sul piano 
nazionale le nostre rivendica-
zionl piu important!. Purtrop-
po le nostre speranae doveva-
no fare I conti negli annl suc-
cessivl con una ben diversa 
politica. II centre sinistra do-
roteo lnlziava ben presto la 
sua azione dl svuotamento del 
contenutl programmatic! ed e-
rodeva le nasi stesse della di-

namica propulsiva della nostra 
regione ». 

Tutto questo perb non po-
teva awenire senza strappl 
e rotture, senza lasciare un 
segno nelle coscienze e sen
za suscitare quel processo che 
viene appunto visto oggi co
me un punto di riferimento 
per nallacciare il tessuto con-
nettivo di una nuova unita po-
polare e democratica: la na
scita del PSIUP, dei circoli 
cattolici delia diaspora, inquie
tudini nella sinistra dc, posi
zioni delle ACLI. atteggiamen
ti di rottura assuntl dall'at-
tuale sinistra del PSU a Pe
rugia, rifiuto della unificazio-
ne PSI-PSDI da parte di grup
pi assal significativi dl mili
tant! socialist! che oggi fanno 
appunto capo al MSA. Un nuo
vo schieramento che seppur 
non sempre con la dovuta 
chiarezza e unita tntende fer-
mare il processo di decadi-
mento della regione e che, e 
11 caso del MSA, tende a rl-
comporre, come d dice il se-
gretario del Movimento di Ter
ni, De Pasquale — una nuo
va unita e vede 11 problema 
della regione nel quadra del
la grande lotta che si combat-
te in tutto il paese e nel mon-
do, tra progresso democratlco 
e pace da una parte, conser-
vazione e reazlone daH'altra. 

II MSA, particolarmente nel 
Temano, e una forza politica 
che ha una sua cospicua ba
se organizzativa ed una in

fluenza politica che senza dub-
bio va al di la del dato nu-
merico. Anche se, occorre dir-
Io, il dato numerico non e da 
sottovalutare: intere sezioni 
dell'ex PSI, come ad esempio 
quella di Sangemini, compo-
sta di 120 iscritti, 1*80 per cen
to mezzadri, e passata in 
blocco al MSA con il suo se-
gretario. « Naturalmente — d 
dice proprio questo segretario, 
il compagno Biaggini — sia
mo un piccolo movimento. 
Ma nteniamo di aver costitui-
to e di costituire un signifi
cative ed importante punto di 
riferimento, con la nostra a-
zione e la nostra posizione 
politica, in quel processo uni
tario per il quale vogliamo 
lavorare a. « Lavorare — ag
giunge 11 compagno Anderlini 
— per riprendere unitariamen-
te la spinta in avanti, al di 
la della stessa campagna elet-
torale che d acdngiamo a fa
re e alia quale partedplamo 
aderendo all'appello Parti e 
accogliendo con favore llnte-
sa tra il PCI e PSIUP. per 
ricreare in Umbria un rappor-
to originale fra tutte le forze 
della sinistra, che ha nel suo 
seno l*unica prospettiva sulla 
quale sara possibile fondare 
una piattaforma politica co-
struttlva e capace di assicura-
re alia nostra regione la solu
zione dei suoi fondamentali 
angosciosi problemi». 

Franco Fabiani 

lo gia esule, quello che e do-
vuto fuggire, quello che conti
nua a vivere dentro a Israele 
— di fronte alio stesso proble
ma. Oggi chi e dentro e chi 
6 fuori d unito dalla stessa 
minaccia. dagli stessi perico-
li». Chiedo che mi vengano 
precisati gli obiettivi generali 
della lotta. c Noi combattia-
mo. mi si risponde. per la li-
quidazione di uno Stato sioni-
sta. sul piano politico, sociale 
e culturale. E' il sionismo che 
ha introdotto una divisione 
tra arabi e ebrei. e il sioni
smo che ha annullato l'iden-
tita della Palestina. e il sio
nismo che e divenuto coloniali-
smo nella misura in cui face-
va immigrare nuovi ebrei, i 
quali venivano chiamati a so-
stituire i palestinesi cacciati 
via. C'e una differenza tra 
problema degli ebrei in Pale
stina. e State sionista di Israe
le. Noi diciamo: la Palestina 
ai palestinesi. sulla base della 
liquidazione dello Stato sioni
sta. Su questa base si trove-
ra poi una soluzione umana, 
giusta — la forma per ora 
non e importante — senza al-
cuna discriminazione razzia-
le e religiosa ». 

Questi sono gli obiettivi ge
nerali del movimento, ma ve 
ne sono altri che hanno ca-
rattere contingente. t Stiamo 
intensificando la lotta arma-
ta dei commandos, perche 
Israele non viva tranquilla 
con le sue annessioni, perche 
sappia che non potra realizza-
re i suoi disegni di ulteriore 
espansione senza urtarsi in 
un'aspra lotta. perche manten-
ga senza interruzione tutta la 
sua vita economica e le sue 
energie umane in uno stato 
di emergenza. senza respiro. 
Intensifichiamo il nostro sfor-
zo inoltre per far sapere sem
pre piu all'opinione pubblica 
mondiale che questa lotta non 
e una contesa tra arabi e 
ebrei. ma e quella della li
berazione della Palestina. 

Ricordo loro la dura rispo
sta che gli israeliani hanno 
sempre dato. e continuano a 
dare ai fenomeni di resisten
za: «il terrorismo non fa che 
affrettare 1'esodo degli arabi. 
perche noi lo reprimeremo sen
za pieta >. Mi viene risposto 
che < sappiamo di dovere pa-
gare col sangue la nostra li
berazione. Ma come ogni mo
vimento di liberazione nel mon-
do. quando esso e basato sul 
popolo. sulle sue speranze e 
sulla sua volonta, non c'e re-
pressione che possa fermarlo. 
E la lotta non puo che ba-
sarsi sul popolo palestinese. 
che e stato cacciato dalla sua 
terra e ha pagato sulla sua 
pelle la nascita dello Stato di 
Israele. Ed e con questo fatto 
che Israele deve fare ora i 
conti: il terrorismo portato da 
fuori e solo propaganda >. 

Chiedo se vi siano anche al-
tre ragioni che hanno portato 
ad un intensificarsi della re
sistenza popolare. < SI. mi vie
ne risposto. Prima del 5 giu
gno vi erano anche tra i pa
lestinesi uomini e gruppi. che 
esprimevano tutte le riserve, 
i dubbi. le ostilita dei regimi 
reazionari arabi ad uno svi
luppo del movimento popolare 
palestinese. La loro preoccupa-
zione non era quella dei di
ritti dei palestinesi, quanto 
quella che in una lotta per 
questi diritti crescesse tra le 
masse una coscienza democra
tica e progressista. E* stata 
questa presenza a pesare nega-
tivamente anche sull'unita poli
tica del popolo palestinese, gia 
profondamente scossa dallo 
smembramento nei vaii paesi 
arabi. Oggi le condizioni so
no mutate, ed esiste una gran
de possibilita che si arrivi al 
massimo di unita politica. Ma 
per questo si deve, parallela-
mente ad ogni sforzo di ver-
tice. lavorare per estendere le 
forze organizzate e sviluppa-
re la lotta. E' inratti nella 
realta delle cose che I'unita 
si consolida ». 

E* certo difficile sin d'ora 

giudicare le possibilita reali 
di arrivare rapidamente al-
1'unita delle forze della resi
stenza palestinese. Due inizia-
tive si sono incrociate in que
sti giorni. Una riunione al 
Cairo di otto organizzazioni. 
promossa da AI Fatah, e un 
viaggio di Yehia Hammouda 
nelle diverse capitali arabe. 
per prendere contatto con tut
ti i gruppi dislocati nei vari 
paesi. L'obiettivo 6 quello di 
arrivare prossimamente a un 
< congresso nazionale > delle 
forze palestinesi. 

Ma indipendentemente dallo 
svolgimento che avra questo 
intenso lavoro unitario. un fat
to e certo: Israele si trova 
di fronte ad un fenomeno nuo
vo per la sua entita e la sua 
importanza. Si trova di fron
te la Palestina, il popolo pa
lestinese. che si prepara ad 
affrontare le forze espansioni-
ste, la struttura teocratico-re-
ligiosa. e razziale, dello Sta
to. per vie interne, attraverso 
una lotta che ha come asse 
principale il ripristino dei di
ritti di un popolo, che non 
chiede altro se non essere re-
stituito alia sua dignita nazio
nale. Pud essere una ironia 
della storia. ma e invece un 
dramma che dovrebbe interes-
sare la coscienza anche dei 
piu tenaci difensori della po
litica israeliana. Nel nome del 
recupero di una diaspora che 
affonda le radici in una sto
ria remota. 1'ispirazione sioni
sta dello Stato israeliano ha 
provocato la diaspora di un 
altro popolo. quello palestinese. 

Non si puo dire ora quale 
sara la concreta soluzione di 
questo dramma attualissimo. 
cioe quale sara la forma po

litica che verra data al ripri
stino dei diritti del popolo pa
lestinese. Come, ad esempio. 
si arrivera al riconoscimen-
to di quella realta storica ch'e 
l'esistenza di uno stato di 
Israele? Quel che si pu6 di
re per ora e che Israele non 
ha piu facili alibi propagandi
sed. agitando lo «spaurac-
chio » dello « stcrminio degli 
ebrei ». AI contrario. II qiiar 
tiere arabo ih Gerusalemme. il 
Bab Magharaba. dcmolito coi 
bulldozer, i villaggi arabi di 
Yadu. Beit Sira. Beit Marcine 
e tanti altri, fatti saltare con 
la dinamite per < agevolare » 
1'esodo. la « Grande Israele » 
con una nuova immigrazione 
patrocinata. con diverse sfu-
mature. da Dayan e Eshkol. 
indicano come Israele punti 
sulla vecchia strada. Ed e 
questa una sfida, non solo al
ia pace del Medio Oriente. ma 
una sfida sempre piu inaccet-
tata dal popolo palestinese. 
Tutto cid rendera forse piu 
dura la lotta di questo popo
lo. Ma avvicinera il momento. 
mi pare, in cui la comunita 
araba palestinese trovera un 
punto di contatto con quella 
eroica minoranza israeliana — 
rappresentata ora dal partito 
comunista di Vilner — die 
ha combattuto e combatte. pa-
gando duramente di persona. 
i'ondata sciovinista e la poli
tica espansionista. che hanno 
origine nel sionismo di Israe
le. E allora probabilmente al-
tre cose nuove e importanti 
si aggiungeranno alia nuova 
resistenza del popolo palesti
nese . 

Romano Ledda 

Inciso oggi il disco 
che non costa niente 
Si tratta di normali 45 giri che vengono regalati 
agli Italiani dall'lstituto Linguaphone — Per rice-
vere il dono basta richiederlo entro una settimana 

Fra le tante notizie di crona-
ca nera che si aflollano quoti-
dianamente nella redazione di 
un giornale. ogni Unto ce n'e 
qualcuna rosa. una notizia che 
fa piacere ricevere e diffonde-
re. e che quindi menta il mas
simo rilievo possibile. 

Oggi siamo in grado di an-
nunziare che un grande Isti-
tuto intemazionale ha inciso 
un vero disco a 45 giri che 
spedisce a tutti i lettori di 
questo giornale assolutamente 
gratis e senza il minimo im-
pegna 

Si tratta di una importante e 
Jodevole iniziativa. inquadrata 
nello spirito del Mec. tendente 
a favorire gli scambi cultura-
li. turistici e d'affari fra i cit-
tadini di varie Nazioni, non-
che ad e!evare il tenore di vi
ta e le condizioni economiche 
delle popolazioni. 

Se e vero. come e vero. che 
oggi. nella magg:or parte dei 
casi. non e piu possibile aspi-
rare a un boon posto. a un la
voro molto remunerativo. a un 
avanzamento di carriera. senza 
conoscere in pratica e alia per-
fezione le lingue stramere. Jo 
Lstituto di cui parliamo ha 
imboccato la strada giusta. 

Infatti 1'Istituto Linguapho
ne, un Ente di fama mondiale. 
per raggiungere 1'intento. e 
partito dal presupposto (non 
del tutto errato) che I'ostacolo 
principale al diffondersi della 
conoscenza delle lingue stra-
niere e costituito dalla incrc-
dulita che si possa impararle 
perfettamente con il Metodo suo 
in pochi mesi. senza la noia 
della grammatica, e sfruttando 
i ritagli di tempo senza intral-
d alle normali occupazioni. 

E poiche c'e un solo modo 
per combattere l'incredulita: 
provare di persona, 1'Istituto 
Linguaphone ha fatto incidere 
un condensato del suo sistema 
audiovisivo nelle lingue inglese. 
francese e tedesco (si ascoua 
la conversazione, mentre ai se

gue con 1'occhio 1'immagine del 
sogKetto). in un perfetto disco 
a 45 giri che ha deciso di re-
galare a tutti coloro che lo 
richiedono entro una settimana 
da oggi. 

Naturalmente. trattandosi di 
un esperimento su larga sea la 
e quindj mo!to costoso. per es
sere sicuri di ricevere il disco 
occorre affre'.tarsi a richiederlo 
prima che sia esaunto. 

Si ha co>i la possibilita pra-
tica. senza correre rischi di 
sorta. di provare di persona re 
il Metodo funziona con not .stes
si e. in caso affermativo. di a\er 
scoperto un sistema che fa assi-
milare senza sforzo e in breviv 
simo tempo qualsiasi hngua stra-
niera fra le trentadue de] pro
gramma. con tutti gli enormi 
vantaggi che notoriamente ne 
derivano. 

A chi d si deve rivolgere per 
avere il disco gratis? AH'Isti-
tuto Linguaphone. via Borpo-
spesso 11U 20121 Milano che 
inviera anche. sempre in omag-
gk> e senza impeeno. un volu
me riccamente illu^trato e m 
colori. con tutti i dettagli sul 
celebre Metodo. 

n volume, fra I'altro. rispon
de alia curio*:ita degli interw-
sati che vogliono sapere soprat
tutto quanto tempo occorre hi 
media, per imparare. e se si 
apprende veramente come sog-
giomando all'estero. 

Richiedete OGGI STESSO il 
disco e fl Iibro-guida Lingua
phone che vi verranno inviati 
gratuitamente e senza impe
gno. Non costa nulla, e puo 
garantirVi un luminoso awe
nire. Potreste pentirVi di non 
aver inviato la richiesta e di 
avere cosl perso una occasione 
d*oro! 

Spedite SUBITO e non di-
menticate. nella busta di alle-
gare quattro francobolli da cin-
qaanta lire Tuno per le spese 
e di scrivere. possibilmente a 
stampatello o a macchina: •»-
me. cognome e indhisao. 

L L 


