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t in istruttivo 
saggio sulBa 

politica 
estera sionista 

Israele «sulla strada del Sinai» 
Calcoli, delusion! e rivincite del «f l i r t» con le potenze 

imperialisfe - Cio che non divide moderafi e oltranzisti 

I tabu di una diplomazia - Losanna: la pace rifiutata 

La guerra del '56 e quella del '67 - Azione e protezione 

Tra 1 molti libri sulla vicenda 
aral>o-israeliana che hanno visto 
la luce dopo la guerra del '67, 
un interesse particolarc offre 
quello di Ernest Stock (Israel on 
the road to Sinai, 1949-56, edizio-
ni della Cornell University, Itha-
ka. New York), dedicato ad una 
analisi della politica estera dello 
Stato sionista. E' oi>era di parte 
israeliana, ma concepita e scrit-
ta, per l'essenziale. in un peno-
do interessante: quello successi-
yo alia «vittoria amara > del 
'56, che vide contrapporsi ai nuti 
ufficiali alcune caute tendenze 
alia riflessione autocritica. An-
che Stock, giornalista e studioso 
(Jerusalem Post, Universita 
Brandeis) si muove in questa di-
rezione, anche se, distribuendo 
accortamente la sua materia, 
evita di proiettare luci troppo 
crude sui nessi. le date e le im-
plicazionj dei fatti presi in esa-
me. II risultato 6. in ogni caso. 
eloquente. E Topera. dal mo-
mento che si propone di identi-
flcare il filo conduttore di tutta 
una politica, attualissima. 

Questo filo, Stock lo rende evi-
dente fin dalle prime pagine, 
quando enuncia i tre obiettivi 
fondamentali assegnati dai diri-
genti del nuovo Stato alia Ioro 
politica estera: ottenere c la ra-
tifica dello status QUO territo-
riale> uscito daH'armistizio del 
"49 (e cioe dall'annessione di buo-
na parte delle terre che il piano 
di spartizione delTONU destina-
va alio Stato arabo palestinese), 
procurarsi l'aiuto straniero, a so. 
stegno della nuova economia e 
contro il boicottaggio degli Stati 
arabi e «impedire il ritomo di 
un numero consistente di profu-
glii arabi dalla Palestina >. D let-
tore non manchera di notare che 
il primo e il terzo di questi obiet
tivi rappresentano una sostanzia-
le escalation delle pretese dei 
sionLsti, rispetto all'anno prima, 
quando essi avevano dichiarato 
di c accettare» il piano del
TONU e di voler rispettare i di-
ritti dell'altra nazionalita. In 
realta, queste affermazioni non 
erano state che un espediente. 
Fin dal 1942, la maggioranza del 
movi mento sionista aveva adot-
tato il c programma del Biltmo-
re», che esigeva la trasforma-
zione dell'intera Palestina in uno 
Stato ebraico aperto agli ebrei 
di tutto il mondo: per conseguen-
za. nel '47, Tel Aviv aveva con-
siderato rassetto previsto dal 
piano dell'ONU come «il massi-
mo ottenibile con mezzi politici > 
e. nel '49. considerd quello armi-
stiziale come « un compromesso » 
rispetto a] massimo desiderate 

Cos!, quando 1'autore caratte-
rizza i primi anni della politica 
israeliana come quelli delle 
< speranze di pace ». le sue pa
role non vanno prese alia let-
tera. Israele ebbe gia nel '49. alia 
conferenza di Losanna della Pa
lestine Conciliation Commission, 
l'occasione di arrivare alia pace. 
Ora, i governi arabi erano pronti 
ad una soluzione nel quadro del 
piani di spartizione, e a questa 
soluzione € si sarebbe probabil-
mente arrivati > se i sionisti fos-
sero stati disposti a fare i «sa-
crifici > che erano necessari (e 
che si erano anche impegnati a 
fare) sulle due questioni di dis-
sidio: territori e profughi Que
sta disposizione manco. Invece 
della « sostanziale revisione » po
litica che la pace esigeva, vi fu 
dappnma un'offerta di conces-
*ioni minori; poi, questa stessa 
offerta fu ritirata sotto la pres-
lione degli ultra (dentro e fuori 
del govemo) e si ebbe c un irri-
gidimento >. Gb sforzi della PCC 
naufragarono. Alio stesso modo 
e sugli stessi scogli sarebbero 
naufragati tutti i suceessivi sfor-
a. da qualsiasi parte esercitatL 

Le « garanzie » 
occidentali 

Quanto al secondo dei tre ofcet-
tivi fondamentab indicati. la ri
cerca delk) < aiuto straniero >, 
la discussione sulle scelte rela
tive non duro a lungo. Gia agli 
mizi del '50 a si volse verso 
occkknte, sollecitando € garan
zie > delle potenze imperiahste, 
• la risposta fu la dichiarazxxie 
angio-franco-americana del mag-
Bio. Con l'appoggio all'mtervento 
tunericano in Corea, la sceh* di-
venne deflmtiva. Fu ispirata da 
considerazionj concrete: conti-
nuita di leganri con lo < occideu-
te>. desiderio di rnantenere 
aperte le vie delTimrmgrazjooe. 
Ma fu anche, in grande misura. 
una specie di scelta di civilta: 
il concetto di « sicurezza > pre-
valente in Israele trovava con 
quello americano-atlantieo una 
naturale saWatura, 

Malgrado cid. il penodo tra il 
'50 e il '56 doveva portare ai di-
rigenti sionisti amareue e delu-
siont Lo stesso Stock oon esita 
a definirlo < di lsolamento >. Co
me mai? Anche in questo caso, 
il termine e estensivo. Vi era oon 
gU Stati Uniti «an dialogs coo-
ttaao^a^evolato dal fatto che 
tari avevano riconosduto • ripe-

tutamente proclamato che la pre-
senza di Israele rispendeva al 
loro interesse >; affluivano. an
che. gli aiuti. II motivo reale 
dell'amarezza di Tel Aviv 6 che 
ne gli Stati Uniti n6 le altre po
tenze occidentali sembravano di
sposti a rispondere alia scelta 
israeliana con una scelta altret-
tanto esclusiva. sacrificando 1 
loro interessi nel mondo arabo 
all'intransigenza sionista e ai 
suoi sottintesi espansionistici. I 
loro piani per la « difesa regio
n a l * (patto di Bagdad) non as-
segnavano a Israele che un posto 
accanto ai maggiori satelliti ara
bi e implicavano anche, a tratti. 
l'invito a comporre « realistica-
mente > la disputa palestinese. 

L'aiuto 
socialista 

Anche la rivoluzione egiziana 
del '52. che aprira in tutto il 
mondo arabo un capitolo nuovo, 
viene valutata in Israele col me
tro di una piatta politica di bot-
tega, gia avviata, per di piu, sul
la china di una rapida degenera-
zione militaristica. Si rimprovera 
alia Gran Bretagna di aver tur-
bato, lasciando Suez, lo < equili-
brio delle forze » e di non aver 
prima imposto a Nasser la pace: 
ma di quest'ultima si mantiene 
fermo il rifiuto di discutere i 
problemi. Si moltiplicano le 
« rappresaglie > e si inveisce con-

Suez, S scrtembrt 1*47: il plan-
to disperafo di una donna 
araba, Ahsan Mohamed Al-
tcia, che ha perdufo un fi-
glio a tra nipoti durante un 
« raid • israeliano. 

tro gli osservaton deH'ONU (ac-
cusati. manco a dirk), di antise-
mitismo) quando essi addossano 
a Israele la responsabilita dei 
massacri. E soprattutto corrode. 
tenacemente e sistematzcamente, 
il sistema degli accordi armisti-
ziaH. 

I quattotdici tnesi in ctd Ben 
Gurion e assente dal govemo e fl 
c moderato > Sbarett k> sostitoi-
see (tra il dicembce del "53 e il 
febbraio del '53) non mcidono 
sostanzialmente sulla contmuita 
di questa politica. Ce a Tet Aviv 
una certa discussione sulla poti-
Uca estera, e Sbarett, che e re 
sponsabile anche di questo dica 
stero, e personalmente convmto 
che c molu dei nostn problem] 
sono il risultato della nostra 
stessa inmativa». Si parla di 
un confbtto tra « moderati» e 
tattivisti». <Non si pud tutta-
via affermare — scrive Stock — 
che i moderati favorissero una 
politica di pace, piu che di sku-
reua. Tanto gli attiviati quanto 

1 loro oppositori davano la pre-
cedenza alia difesa sulle altre 
considerazioni politiche; il loro 
dissenso riguardava la misura 
in cui. per condurre avanti tale 
politica. occorrevano delle mani-
festazioni di forza >. II piano dei 
servizi di sicurezza inteso a di-
namitare, agli inizi del '55. le 
sedi deirUSIS in Egitto. nel ten-
tativo di provocare una rottura 
tra Washington- e il Cairo (un 
affare la cm rivelazione dara 
luogo. armi dopo, alio c scandalo 
Lavon >) attesta che gli c attivi-
sti > non perdettero mai l'effet-
tivo controllo del potere. 

n periodo di Sharett e, del re-
sto, quello delle occasioni di pa
ce bruciate e del rilancio siste-
matico della politica delle armi. 
Gli arabi continuavano ad offri-
re un accomodamento (articolo 
di Nasser su Foreign Affairs, 
nel gennaio del '55. intervista al 
New York Times, in ottobre. 
contatti non ufficiali) e gli stes
si occidentali consigliavano a 
Israele (discorso di Dulles al 
Consiglio per le relazioni con 
Vestero, in agosto, discorso di 
Eden alia Guildhall, in novem-
bre) di reagire in modo positivo. 
Sharett si vide costretto a qual-
che roossa di cfinta pace>. Ma 
il messaggio fondamentale dei 
dirigenti sionisti continud ad es-
sere trasmesso a colpi di can-
none (massacri di Gaza e di 
Khan Yunis). Israele, esso dice-
va, si ritiene piO forte e vuole 
dettare le sue condizioni. Col ri
tomo di Ben Gurion al potere e 
con il secondo eccidio di Gaza, 
esso diviene fin troppo chiaro, e 
Nasser ne trae le conseguenze 
riarmandoai con l'aiuto dei paesi 
sociahsti. 

Siamo ormai molto avanti sul
la «strada del Sinai*. Q 23 ot
tobre del '55, Ben Gurion da 
istruzioni a Dayan per la pre-
parazione del piano di invasio-
ne. le cui pretnesse strategiche 
sono immediatamente realizzate 
con 1'attacco alia zona smilita-
rizzata di El Auja. L'alleanza 
segreta con i colonialisti fran-
cesi ed inglesi diventera realta 
e dara i suoi frutti l'anno dopo. 
E' storia troppo nota perche oc-
corra soffermarvisL Anche qui. 
Stock da atto. in ogni modo. 
dell'inconsistenza della cmjnac-
cia egiziana >. addotta come pre-
testo. del carattere politico del
la sconfitta che l'intesa tra il 
Cairo e Mosca areva significato 
per Israele. della natura aggres-
siva degli obiettivi reali della 
spedizione. 

La « guerra 
dei sei giorni» 

E la guerra del *67? Ad essa 
Stock dedica soitanto una rapida 
postilla. nella quale concede alia 
ragion di Stato una parziale ri-
vincita. La c guerra dei sei gior
ni ». egli dice, non fu. come quel
la del "56. una < guerra preven-
tiva >. nel senso che costHui la 
reazione ad iniziative altnu (ma 
la lunga escalation di < rappre
saglie > contro la Siria, che fece 
precipitare la crisi. fu certo mi-
ziativa di Tel Aviv, e cosi pure 
la decisione di portare il con-
fronto sul terreno delle armi) e 
non fu Iungamente prepa-
rata (Israele. in ogni modo. era 
ora in grado di prepararsi alia 
svelta). La considerazione piu 
interessante e. pero. quella se
condo cui proprio dall'espenenza 
del "56 Israele aveva ricavato 
una lezione nel senso della con-
venienza ad « agire da sok>>. 
una volta acquisita la protezio
ne di una grande potenza. E que 
sta protezione e'era: stavolta, gb 
Stati Uw'ti erano « con Israele ». 

Ancora una differenza: Tacco-
gltenza deU'opinione pubbbca e 
degli ebrej nel resto del mondo 
all'aggressione fu <sorprenden-
temente diversa > da quella del 
'56. quando Israele aveva subito 
c una disfatta Dell'intangJhUe re
gno della sua reoutaziooe come 
Stato rispettoso della legge in-
ternazioQalex Stock fa questa 
constataiione senza partioolare 
ertmavno, evkkntemente con-
sapevole che la soUdarieta pro-
clamata con la causa delT«esi-
stenza» di Israele e andata, di 
fatto, alia politica da Icri illu-
strata nelle pagine precedenti e 
riassumibile nel ciclo «intransi-
genza-provocaiione-alleanza con 
nmperialismo-aggressiane>. Dal
le sue concluskxii emerge in mo
do abbastanza chiaro la convuv 
zione che la nuova awentura nel 
Sinai, in Cisgiordania e sulle al 
tore di Golan ba creato solo piu 
gravi problemi e che la que
stion* di una scelta tra la pace 
e una aberraate concezione della 
sicurezza si pane ogfi a Israele 
a modo pin acuto di iari. 

Ennio Polifo 

Le tre cartine indicano lo svlluppo terrltorlale d'lsraele conseguito nelle guerre del 1948 (a sini
stra). 1956 (al centro) e 1967 (a destra) 

Gli israelianl sul canale: (da sinistra a destra) II capo di stato maggiore Haim Bar-Lev, il 
ministro della difesa Moshe Dayan, II gen. Gavlsch, comandante del fronte sud, e Levi Eshkol 

Alia XXXIV Biennale 

Linee della ricerca 
contemporanea 

dal 1950 al 1965 
E' aperta a Venezia la 

mostra « Linee della ricer
ca contemporanea: dall'in-
formale alle nuove strut-
ture», organizzata dalla 
Biennale nell'ambito della 
XXXIV Esposizione Inter-
nazionale d'Arte. 
' L'esposizione pub costl-
tuire occasione di revisio
ne e di confronto, una spe
cie di bilancio generate 
delle intenzioni, dei lin-
guaggi, delle tecniche, col-
ti nel loro « farsi a. La mo
stra, che esclude i linguag-
gi formatisi, e in certo sen
so conclusi, prima del cin-
quanta, e, in genere, gli 
sviluppi neocubisti del do-
poguerra, si articola in 
cinque sezioni: Informale 
(segno, gesto, materia scrit-
tura), Nuova astrazione e 
Strutture percettive (spa-
zio, geometria, colore, rit-
mo, movimento luce), ol-
tre Timpressionisroo e il 
surrealisrao (figure, grotr 
teschi, visioni), Reahsmo 
oggettuale (cose, perso-
ne, segnali), Dimension) 
nuove nello spazio (pittu 
ra-oggetto, opera-ambiente, 
strutture primarie), oltre 
cbe in alcuni capitoli par-
tlcolarL A rappresentare 
llnlormale sono state scel
te opere di Baumeister 
Bemik, BurrL Capogrossi, 
Ohimrtffrlf^f. Colla, Con-

sagra, Crippa, Dubuffet, 
Fautrier, Fontana (per il 
quale e stato creato un 
Ambiente spaziale simile a 
quello concepito per la pri
ma volta dall'artista nel 
1949), Goetz, Hartung, Hof
fmann, Kemeny, Kline, Ko-
lar, Mathieu, Milani, Mil-
lares, Mon, Motherwell, 
Music, Relchert, Scanavi-
no, Tapies, Turcato, Wer-
kman, Wols. 

Le correnti rlconducibili 
alia Nuova Astrazione e al
le Strutture percettive si 
awalgono della presenza 
di: Abe, Arakawa, Albers, 
Bill, Bury, Cascella, Con
stant, . Dewasne, Dorazio, 
Fangor, Franchina, Fruh-
trunk, Jocbims, Klein, Lo-
hse, Lenk, Mack, M«*g^». 
Man, Mavignier, Munari, 
Nicholson, Fafiinore, Pfah-
ler, Bothko, Soto, Stella, 
Sugarman, TJecker, Vasare-
ly, VianL 

I movimena oltre 17m-
pressionismo e il Surrea-
lismo sono rappresentau 
da: AlechinsJci, Bacon, Baj, 
Davie, Dzamonja, Gentili-
nl, Rundertwasser, Jorn, 
Matta, Paolozzi, Saura, 
Schultae, Stupica, Suther
land. 

Opere di Ceroli, Hock-
ney, Johns, Lichteaatein, 
Oldenburg, Rauachenberg, 
Rottlla, Talamaque, Wa

rhol recano la testimo-
nianza delle piu recent! 
espressioni del Bealismo 
oggettuale, mentre nella se-
zione Dimension! nuove 
nello spazio saranno espo-
ste opere di: Caro, Judd, 
Morris, Lo Savio, Rickey, 
Smith. Nessuna attenzio-
ne e stata portata al rea-
lismo sociale e oggettuale 
che negli anni Cinquanta, 
in Italia e in molti altri 
paesi, pure ha rappresen-
tato un grande e origina-
le movimento plastlco. 
Non hanno trovato posto 
in questa rassegna nem-
meno i piu originali set-
tori della ricerca neo-fJgu-
rativa italiana e Interna-
zionale. Eppure, proprio 
ai fini del discorso sul 
«linguaggio », sarebbe sta
ta utile anche un'esempli-
ficazione del < realismo so
cialista* dell'Est europeo. 

Oltre alle sezioni elen-
cate di pittura, scultura, 
graiica, sono state realiz
zate quattro sale di ar-
chitettura, dedicate rispet 
tivamente a Franco Albl-
ni, Carlo Scarpa, Louis 
Kahn e Paul Rudolph, cu
rate direttamente dagli ar-
chitetti invitati, una sala 
di happening (programma-
done audiovisual cinetica) 
di Wolf VosteU. 

un romanzo 
realista di 
«rottura » 

Le confession! di un ita-
liano di Ippolito Nievo so
no notoriamente uno del 
libri piu important! del no 
stro ottocento, certamente 
il piu bello della lettera 
tura risorgimentale. Per 
un verso, segnano una ri
sposta nuova all'istanza 
realistlca della prima ge-
nerazlone romantica, per 
l'altro, sono l'altemativa 
piu vistosa alia letteratu-
ra dl crisi successa alia 
delusione storlca del 1848: 
aH'ideologia manzoniana 
Nievo contrappone una 
u razionalita» tutta laica 
e moderna; al sentimenta-
lismo inconsistente ed eva-
sivo della seconda genera-
zione romantica (Prati, 
Aleardi) oppone una mo
rality non di astratti prln-
clpi ma di concreto e fat-
tivo impegno umano, fon-
dato sulla fiducia nell'in-
tervento dell'uomo sul rea
le per trasformarlo. I car-
din! della coscienza dl Car-
lino Altoviti, il protagoni-
sta del libro sono l'intui-
zione di una natura ar-
moniosa e serenatrice di 
ascendenza rousseauiana e 
la fede nella storia e nel 
progresso mutuata da Maz-
zini. 

Sul romanzo pesb a lun
go il giudizio della criti-
ca idealistica che non ca-
pi le ragion! del mutamen-
to stilistico nel processo 
della narrazione in coeren-
za con la trasformazione 
che interviene nella co
scienza stessa dl Carlino a 
mano a mano che la sua 
prospettiva individuals di 
osservazlone si allarga al
le dimension! di un'anali-
si totale della socleta e si 
rinnova prolettandosi su 
piani divers! tramite la 
sua sofferta partecipazio-
ne alle drammatiche vicen-
de politiche di quegli anni. 

Da qui, l'uso delle edi-
zioni piii o meno ridotte 
del libro con la intenzio-
ne di offrirne un testo or-
ganico e unitario. Ma Nie
vo, in verita, aveva rotto 
con Manzonl anche nella 
orchestrazione della vicen
da e nello impianto delle 
parti strutturali, e lo ave
va fatto deliberatamente, 
con la consapevolezza del
la diversa necessita del 
suo narrare e dei rischi 
anche implicit! nella sua 
operazione letteraria: di-
fatti, per bocca di Carli
no, nella penult ima pagina 
del romanzo, dice: «Voi 
vedete come io trovai i 
vecchi ed 1 giovani nella 
mia puerizia, e come li la-
scio ora. E' un mondo nuo
vo affatto, un rimescolio di 
sentiment! di affettl inusi-
tat! che si agita sotto la 
vernice uniforme della mo
derna socleta; ci perdo-
no forse la caricatura e 
il romanzo, ma ci guada-
gna la storia». Peraltro 
questa e anche una pre-
ziosa indicazione di lettu-
ra del libro, il cui valo-
re e proprio in questo ri
sultato diverso cui Nievo 
perviene sul piano lettera 
rio. Sicche quel che pare-
va un limite e forse la 
Intuizione piu felice dello 
scrittore. Ridiventa, perci6 
necessaria la lettura inte-
grale dell'opera. Ed e la 
proposta cbe ora viene an
che dagli Editor! Riuniti 
con una edizione a cura 
di Giuliano Manacorda (Le 
confession] di on ita 
liano, pp. 771, L. 4500), 
che nella introduzione deli 
nea la ideologia laica ed 
immanentistica di Nievo 
e la sua formazlone di 
scrittore, e preclsa altre 
si la ccov i taa delle 
« Confession!» neintinera-
rio politico del Nievo e 
nell'ambito anche della let-
teratura dl meta ottocen
to. Merito dl Manacorda 
e, pert, quello di avere 
chiarito come e perche il 
ritmo narrativo si venga 
nel romanzo modificando 
e dl avere anche diraostra 
to che non per questo la 
opera si spezza in due par 
ti diverse ma offre invece 
nel anesso naturale tra 
creazione fantastica e pas-
alone politica a, la ragto-
ne del suo fasclno e del-
U sua vltalita. 

a. 1.1. 

A che cosa servono 
i patctici appelli 
alia prudenza 
della TV ? 
( 6 0 0 morti in pochi 
giorni sulle strade) 

Quanti sono stati i morti 
in incidenti stradall di que
sto periodo ferragostano ? 
Mentre scrivo, le cifre uffi
ciali parlano di seicento per-
sone che hanno perduto la 
vita, un centinaio in piu dello 
scorso anno, diverse centinaia 
in piii rispetto agli anni pre
cedenti. 

Sono cifre spaventose, che 
si rtpetono, sia pure in pro-
porzioni minori, nei periodl 
di Pasqua e di Natale e poi 
via via in occasione dei vari 
ti ponti», nei giorni festivi, 
ecc. E' una vera calamtta 
piombata sul Paese, quasi si 
trattasse di una epidemia, dl 
una peste. Che cosa si fa 
per arreslarla? Qualche pate-
tico appello alia TV, un co-
municato del ministero del 
lavori pubblicl, e tutto fini-
see I). Ma si c davvcro cosl 
disarmati di fronte ad un 
simile pericolo pubblico? 
Quando esplode un'influenza 
«asiatica» intere equipe di 
medici studiano il vaccina piii 
efficace e nel giro di pochi 
mesi si riesce a debellare la 
malattia (o, perlomcno, ad 
impedirle di provocare la 
morte). Una volta infleriva la 
pollomieltte via la sciema si 
e mobilitata ed ha scoperto 
il modo dt immunizzare gli 
uomini contro il terribile mor-
bo, tanto che oggi in Italia 
non si hanno quasi piii morti 
per questa malattia. E cos\ 
via per tutti gli altri mall 
che minacciano il genere 
umano. 

Ma contro la morte sulle 
strade nessuno fa niente, le 
autorita restano impassibili, 
i giornali si limitano a regi
strar i nomi di chi t caduto. 
Ami, al contrario pare quasi 
che si voqlia incrementare 
questo stillicidio di vittime 
umane, come quando, ad ogni 
nuovo tratto di autostrada 
inaugurata, futuro tcatro d« 
sciagure, alia cerimonia par-
tecipano ministri, sindaci, au
torita, tutti pomposamente 
fieri per il lavoro fatto. Ep
pure, vt e mat capitato di sen-
tire che un ministro. un sot-
tosegretario. un assessore, si 
sia recato all'inaugurazione dl 
un cimitero o di un obito-
rio? 

Su un settimanale francese 
un acuto giornalista scriveva 
che nulla si fa contro I'auto, 
anche se e seminatrice dl tantt 
tutti. perchb I'auto da da man-
giare a molte persone. Forse 
pud apparire un commento 
cinico, ma certo e 11 piu vl-
cino alia verita. Io vorrei 
solo corregaerlo in questo 
senso: non si fa niente contro 
I'auto perche pochi — i pochi 
che hanno in pugno la vita 
economica del Paese — sul-
I'auto possono mangiare mot
to. E non gliene importa nien
te se ogni auto che esce dalla 
loro fabbrica e in potenza 
una futura, traoica bara. 

SERGIO FAVERI 
(Taranto) 

Per Ferragosto 
niente « festivi » 
in ferrovia (e poi 
si lamentano 
per il deficit) 

Le Ferrovie dello Stato. nel 
periodo dal 1' al 20 agosto, 
hanno sospeso i bigUettt fe
stivi a riduzione di andata e 
ritorno (quelli valevoli dal po-
meriggio del sabato fino al 
mezzogiorno del lunedl suc-
cessivo). Ora io dico: non sa
rebbe stato meglio se, invece 
di eliminare questi biglietti a 
riduzione, li avessero mante-
nuti anche nel periodo di Fer
ragosto. eventualmente pro-
lungando la durata della loro 
validita? Sarebbe stato, tra 
l'altro, un rantaggio per le 
Ferrovie stesse (le quail si 
lamentano spesso del loro de
ficit) perche avrebbero visto 
aumentare il numero del pas-
seggeri. Ed inoltre ci sareb
bero stati tanti incidenti del
la strada in meno. poiche mol-
ta gente avrebbe preferito 
viaggiare In treno anziche in 
auto. Non vi pare? 

Ringraziamenti e salutl. 
G.T. 

(Napoli) 

«L'Italia e 
diventata una 
immensa bisca» 

Voglio dire due parole su 
una faccenda che di fronte at 
fatti di importanza capitate 
che accadono nel mondo pub 
sembrare banale ma non lo 
e: mi riferisco al Lotto, al 
Tolocalcio, all'Enalotto, al To-
tip, alia Lotteria di Capodan-
no. ad Agnano e Merano, ai 
c punti qualita ». a t Tappo ti 
stappo» e chi piu ne ha piii 
ne metta. VItalia e direntata 
una immensa bisca. Ora ho 
sentito le ipocrite dichiarazio-
ni del ministro sul Lotto ed 
il commento del nostro gior-
nale. Mi sembra che insieme 
ad una giusta critica al go
vemo non si accompagni una 
presa di posizione, che non 
pub essere che dl condanna, 
di fronte alia frenesia del gio-
co che. sotto la regia della 
classe dominante, ha preso alt 
italiani. 

Secondo me, pit del fatto 
che il govemo ci gvadagni o 
ci Timetta e lo stesso accada 
per gli altri organizzatori di 
lotterie, interessa anche il fine 
piii lontano che ha questa fu-
ria dell'azzardo. Lo dico per 
esperienza: in tanti postl di 
lavoro si parla di queste cose 
assai piii che di questioni sin 
dacali e politiche; ad un cert-
momento il miraggio di una 
facile ricchezza fiacca la no 
lonta di lotta e rende i lavo 
ratori succubi delTideologu, 
borghese che tenia di girarh 
e rigirarti come tanti pupazzi 
Insomma, il gioco funziona dn 
nuovo oppio per il popolo. 

C. C. 
(Verona) 

Non vi erano den-
tisti di fiducia per 
i detenuti politici 
antifascist! 

II caso della marchesa uxo-
rlcida attualmente sottoposta 
a perizia psichiatrica, alia qua
le i gludicl della Corte d'As-
sise hanno concesso un per-
messo giornaliero straordina-
rio per recarsi dal suo dentl-
sta di fiducia, mi ha fatto ri-
cordare come erano trattati 
i detenuti politici bisognosi 
di cuie dentarie nel carcere 
dl Castelfranco Emilia negli 
anni in cui vi fui « ospitato » 
(1939-1943). 

11 medico, che aveva gia 
ottant'annl suonatl, un omac-
done corpulento e abbondan-
temente miopc senza che pe
raltro ritenesse utile l'uso de
gli occhiali, cntrava nel car-
cere ogni quindici giorni e 
vl si fermava quasi tutto il 
giorno, affrontando con incre-
dibile disinvoltura I'assalto di 
centinaia di clienti, i quali 
non avevano ultra possibllita 
di scelta. 

Li riceveva a gruppi di IS-
20 per volta in una cellctta 
che aveva attrczzato a labo
ratory consistente in un tra-
jxino elettrico tascabile c in 
una vecchia tenaglia per le 
rare estraziom, che i paztenti 
ccrcavano di rtmandare il ptii 
a lungo possibile per ovvle 
ragioni 

In media un'otturaztone ve-
niva condotta in porto in non 
meno di 5 o 6 mesi, dato che 
ogni scduta duiava al massi
mo un paio di minutl. 

II medico chiacchierava con-
tinuamente e sapendo che e-
ravamo detenuti per motM 
politici ci poneva molte do-
mande sulla situazione inter
na ed internazionale, nonchb 
sulla pratica organizzazione di 
un'eventuale societa socialista 
nel nostro Paese Cib avreb
be senz'altro potuto costituire 
un argomento interessante... 
se non ne fossero andate di 
mezzo gengive e llngue. tndl-
fese contro le sue tremolanti 
bordate, che rappresentavano 
per noi una vera e propria 
tortura supplcmcntare 

Sono convmto tuttavia che 
anche le nobili uxoricide di 
quell'epoca abbiano usufrutto 
delle stesse agevolazioni di 
Maria Luisa Balladelli, in o-
maggio alia discriminazione 
classista sempre in vigore pur-
troppo nell'Italia demacratica 
e repubblicana come lo fu in 
quella monarchica e fascista. 

P.P. 
(Asciano • Siena) 

Gli assistenti di volo 
nella sciagura della 
Malpensa (e il loro 
assurdo contralto). 

E' nolo che il bilancio del
le vittime dell'incidente avla-
torio di Milano si t di molto 
ridotto grazie all'opera di sal-
vataggio svolta dagli A assi
stenti di volo P che in quella 
occasione hanno dato prova 
di coraggio. di abnegazione e 
di capacita professtonale. 

Cib che e poco o niente no-
to e che se uno degli assisten
ti di volo dovesse per disav-
ventura rimanere invahdo, 
non avrebbe neanche dintto 
a godere della pensione per 
invalidita connessa coi nschi 
del volo. Infatti la legge n. 859 
del 13/711965, art. 22, rlserva 
tale beneficio soitanto a chi 
sia munito di «regolare bre-
vetto aeronautico o altro do-
cumento equipollente » mentre 
gli assistenti di volo non so
no muniti di alcun brevetto 
o documento equipollente. II 
Codice della Navtgazione li 
considera complementari di 
bordo, ciofe element! non in-
dispensabili. al punto che la 
Societa Alitalia, durante le 
azioni di sciopero, li fa so-
stituire a bordo da elementi 
non qualificati prelevandoli 
per lo piii fra i funzionari 
dei servizi amministrativt. 

A questo riguardo. vien fat
to di pensare a cib che sa
rebbe accaduto nell'incidente 
di Milano se, al posto degli 
assistenti di volo, ci fossero 
stati elementi raccoglilicci. 
Forse ci sarebbero meno su-
perstiti e piii vittime. 

Le organizzazioni stndacaH 
sono da tempo impegnate in 
una azione tesa ad ottenere 
il riconoscimento degli assi
stenti di volo come membri 
di equtpaggio ed a modificarm 
la legge n. S59 del 13/7/1963, 
purtroppo senza realizzare ri-
sultatt concreti. 

L'mteressamento della stam-
pa potrebbe invece essere de
terminate al fine di renderm 
gzusttzia a questa benemerita 
categoria di lavoratorL 

La prego quindi di cuorm 
di voler raccogUere I'appello 
che Le rivolgo a name degH 
assistenti di volo e rimango 
a Sua disposizione per ogni 
approfondhnento. 

Cordiali saluti. 
ANTONIO FANELLI 

Segretario generate della 
Federazione italiana Iavo-
ratori Aviazione civile -

CISL (Roma) 

E' I'abitazione 
a decidere 
inglese o francese 

Vorrei fare conoscere qualm 
e U sistema tn vigore nettm 
scuole medie del mlo paese. 

Esistono nella nostra Pow-
zuoli due scuole medie; in una 
si studio Vtnglese, nell'altra U 
francese, Sarebbe ghisto che 
ogni ragazzo scegliesse la lin
gua che piii gli place. Invece 
non e cosi E' stato diviso il 
paese tn due zone- percib, ti 
piaccia o non ti piaccia, ti 
devi iscnvere per forza tn 
una certa scuola. perche la 
lua nbitazione e in quella zo
na Se non ti va. camhi ahita 
zione. 

Come si rede, to studente 
rtceve dell'lngiustizia fin da 
quando tncomincia la sua car-
riera. 

GENNARO MUST© 
(PonuoU . Napoli) 


