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Politica 

Come vedono i dirigenti israeliani il 
problema dei territori occupati e dei 
rapporti con gli arabi? 

Una intervista 
di Pinhas Sapir 

Come vedono i dirigen
ti israeliani il problema 
dei territori occupati e 
dei rapporti con gli ara
bi? Le polemiche regi-
strate nelle ultime setti-
mane a Tel Aviv hanno 
indotto alcuni giornali a 
parlare di «falchi * e di 
« colombe ». Ma anche le 
cosiddette c colombe » so-
no per I'annessione di 
una parte sostanziale dei 
territori arabi invasi: le 
loro uniche remore sono 
legate al dogma sionista 
delta supremazia ebraica 
a tutti i costi. Pinhas Sa
pir, segretario del parti-
to laburista (il principa-
le blocco di governo), il-
lustra que st a posizione 
nell'intcrvista che ripro-
duciamo testualmente e 
che d apparsa il 3 gen-
naio sul quotidiano La-
merhav. La posizione di 
Dayan, con la quale Sapir 
polcviizza, e, invece, che 
gli israeliani sono perfet-
tamente in grado di go-
vernare i territori arabi, 
secondo le regole del 
< colonialismo > classico. 

« Noi siamo pochl qui — 
dice Sapir — solo due mi-
lioni c quattrocentomila 
ebreL E ' grave. Quando cra-
vamo cinquecentornila o un 
milione, si pensava che due 
milioni o due milioni e mez
zo di ebrei, fossero sufficien-
ti . Invece sono pochi ». Ag-
giunge che, col passare del 
tempo, il divario verra col-
mato dagli arabi, c ci tro-
veremo in pochi contro mol-
ti. « Quindi — afferma — co-
me un tempo si dieeva " un 
et taro piu un e t t a r o " oggi 
si deve dire: " un ebreo piu 
un ebreo " ». 

Se gli avessero det to: < In
vece di cinquanta Phantom 
ti diamo un milione di 
ebrei » senza csitare avreb-
be telegrafato: « Mandatemi 
un milione di ebrei! Non vi 
e sicurezza senza immigra-
rfone. La capacity ricettiva 
del paese e limitata, se si 

vuole assicurarc agli ebrei 
un livello di vita elevato. Se 
avremo tra noi un milione e 
mezzo di arabi dovremo ga-
rant i re loro lo stesso livel
lo di vita degli ebrei, poiche 
il paese non potra reggere 
uno squilibrio sociale pari a 
quello naztonale ». Sapir pro-
segue: « Fino a quando non 
verra firmata una vera pace, 
e chissh quando sara, e co
me se Israele si trovasse in 
cima ad un vulcano. Un mi
lione e quattrocentomila ara
bi sono un potenziale esplo-
sivo la tcnte che te r ra il pae
se sempre in agitazione. Lo
ro (gli arabi) hanno senti
ment! di rivolta. Al di la del 
confine vivono i loro popoli 
ed i loro fratelli ». « Sono si-
curo — continua Sapir — 
che sara concessa loro la cit-
tadinanza israeliana. Mi fan-
no r idere coloro i quali 
(Dayan) dicono che cid non 
accadra. Chi ha mai scniito 
cose del genere negli anni 
settanta del ventesimo se-
colo? In uno Stato ebraico, 
poi? Avranno la cittadinan-
za. Voteranno al parlamen-
to e/1 ogni venticello si tra-
sformera in una tempesta. 
Perd, prima ancora della 
tempesta esterna vi sara 
un'esplosione interna. Loro 
(gli arabi) contamincranno 
anche i trecentomila arabi 
" nostri", (cioe gli arabi 
che si trovavano in Israele 
prima delta gucrra dei sci 
giorni - n d r ) ; e insieme sa-
ranno un milione e quattro
centomila; una forza spaven-
tosa ». 

Trae dalla giacca un tac-
cuino e dice: « C'e una pagi-
na che non passa giorno sen
za che io la guardi ». Legge: 
«Nel 1951 il tasso di incre-
mento naluralc dei nostri 
arabi era di scimila indivi-
dui l 'anno. Nel *67 era di 
sedieimila. II nostro incrc-
mento naturale e passato da 
34.200 del 1951 a 35.000 nel 
1967: solo 800 in piu! Come 
e possibile una cosa simile! 
E ora a loro si e aggiunto 

Poesia 

Voci negre 
dal carcere 

Come tutti i grand! movi- ) 
menti rivoluzionari il Black 
Power, sepp'ure privo dl soli-
de radici cultural!, ha oggi al 
suo attivo una generazione 
poetica che ci pare meriti la 
massima attenzione. Non si 
tratta ancora di una lettera-
tura veramente rivoluziona-
ria, esterna alle s tmtture cul
tural! legate alia tradlzlone 
americana; il suo linguaggio 
e chiaramente mutuato da cer-
ti scheml fatti propri da avan-
guardie letterarie oggi supe-
rate e lontane come i momen-
ti storici che le espressero. 
La see! La pulilica dei poeti, 
In un modo o nell'altro impe-
gnati nella attivita del Black 
Power, e quindi sicuramente 
piu avanzata della loro poe
sia. ^ i6 non toglie che tra essi 
comincino a farsi largo per-
sonalita di notevole rilievo la 
cui rottura col mondo «uffi-
ciale » e talmente profonda e 
cosciente da portarll alle so-
plie di un rinnovamenfo del-
1'espressione poetJca. Un no-
me per tutti: Etherldge 
Knight. 

Knight non era nato per 
scrivere poesie; come tutti i 
negri poveri che abitano nei 
ghetti delle grand! citta ame-
ncane passo la sua giovmezza 
vivendo di espedienti e ricor-
rendo alia droga ogni volta 
che awertiva 11 bisogno di 
uscire in qualche modo alia 
di.'-um.ina morsa della societa. 
Poi. ad un Jratto, la sua vita 
pic^e una sirada nuova; « so
no morto In Corea — egli scri-
ve — per la ferita provocata 
dallo scoppio di uno shrapnel. 
Sono resuscitato grazie agli 
stupefacentl Nel 1960 moni 
di nuovo per una condanna 
al carcere e la poesia mi ha 
riportato alia vita*. E dal pc-
mtenziano federale di Michi
gan City nell'Indiana, dove e 
detenuto ormai da nove anni, 
Ftheridge Knight testimonia 
ogni giomo con risultati poe-
tici sempre piu alti, una con-
dizione umana e una volonta 
di lotta che abbracciano oggi 
la parte piu cosciente e avan-
z»ta del poi>o;ii negro. Ma co
me 6 nala fa poesia in un uo-
mo disperato e Incolto? 

E ' ancora Knight a dircelo 
In una lettcra scritta dalla 
sua cella al saggista Roberto 
Giarnmanco: « Non riuscivo a 
vedere n:ente. buio completo. 
Ma un giorno mentre guarda-
vo la televisione nella pale
stra del penitenziario, Mal-
cjim mi parlb. I suoi occhi e 
le sue parole penctrarono nel
la mia mente creando nuovl 
Rimboli e miti e agilandone al-
tri dimentlcati da Rcncraziont». 
Ed ecco allora che Knight, 
a w e n d o s i di una lingua certa-

mente lontana dal « buon in-
glese ». si mette a fare poe
sia e compie un'operazione 
stilistica sconosciuta alia let-
teratura negra. Introduce nel 
suoi vers!, come aveva fatto 
Malcolm X nella sua visione 
strategica della lotta dei ne
gri contro l'oppressione bian-
ca, 1'idea della violenza contro 
la violenza, unica via per usci
re dai ghetti e ritornare uo-
mini. Una Iucida violenza. frut-
to di sofferenze e di mille di
sillusion!. che sconvolge e 
frantuma tutto quanto ricor-
da la «cul tura» bianca, che 
supera i miti e le menzogne 
di una societa oppressive e in-
dica la sola possibility di rea-
le riscatto. 

Sergio Zaccagnini 

Notizie 
£ I-A HOTTF.OA del l im-
magine a Roma ha inaugu-
rato una mostra fotograflra 
dal tltolo • Un uomo da 
xalrarr •. proposta vJ»l\a 
sulla condl»Jonp dfll'uomo 
nrl nostro tempo. rralUzata 
da IMrvo Krrrnsarlo Gar-
din. Itruno Uossl e Wladl-
mlro Srttlmrlll r tratta da 
alruni trml drllo sprltacolo 
« A man rallrri Jrsus, » del 
r'OiWsiuuitt .~nai£Cr$. U » r « » -
srena rlmarra alia • nottr-
ica » (via S. Stftano d*l Cac-
co 27> flno al 19 Rrnnalo 
(orarlo: dalle 21.30 alle 34) 

% Nel pleno dell'lnieresse 
rulturale e dl mereato per 
la Kradra. lo studio d'arte 
t I t medusa » present* a 
Rom* la serle Intesrale del
le arquafortl eseculte da 
Marc Chagall per « I.e anl-
me mone » dl OOROI SI 
iratta di un rapolavoro del-
1'editoria craflra e di una 
stupenda suite dl ImmaRi-
nl le plii tlplche e rorall 
del plttore ru^so I.e illu-
strazloni furono commlsslo-
nate a Chasall da Am-
hrolse Vo'.lard nel 1911 per 
la traduilone francese dl 
Henri Moncault. Fra II 1921 
e 11 1927 I'hacall Inrtse 96 
lastre. I-a ilratura fu fatta 
nel '27 ma I'erilzione %lde 
la luce soltanto nel 1947. 
I.a suite delle arquafortl fu 
llrata In 335 esemplarl del 
quail i prlrr.l SO su carta 
Klapponese; Inoltrr 33 esem-
plari furoncj (irati fuorl 
commerclo Chagall ha flr-
mato le arquafortl una per 
una sulla lastra e ha ron-
troflrroato a penna rlaseu-
na suite sotto la cluttlflra-
zlone della tlratura con la 
Indlcazlone del numero tici-
I'esemplare. 

un altro milione e quattro
centomila, che crescera. So
no sempre stato contro uno 
Stato bi-nazionale, ed ecco 
che vedo come lo stiamo 
malgrado tutto diventando. 
Non si pud ignorare qtiesto 
fatto. Abbiamo gia abbastan-
za arabi; chi ne vuolc anco
ra vuole rompersi l 'altra 
gamba ». 

«Ci sono all'ONU — pro-
segue — venti paesi piu pic-
coli di Israele, che tendono 
a concederc 1'indipendenza 
e l'autonomia ad ogni tribu 
e ad ogni popolo, per non 
disgregarsi nell 'ambito di 
uno Stato bi-nazionale o bi-
religioso. Ero presente il 
giorno che (i nostri - ndr ) 
entrarono a Lydda ed a Ram-
leh, ho visto 1'esodo; era 
terribile. A Nazareth era 
un po' diverso. Dicemmo: 
" Neanche un profugo " (Sa
pir si riferisce al rifiuto 
israeliano di riammeltere i 
profughi del '48, come chie-
sto dall'ONU - nd r ) . Abbia
mo combattuto contro il 
mondo intero che vedeva in 
questo un problema fonda-
mentale; e ora avremo un 
milione e quattrocentomila 
arabi tra noi, con un incre-
mento annuo di cinquanta 
mila unita. Posso dirvi fin 
da ora quando diventeranno 
maggioranza ». 

« Si dice — prosegue — 
che il livello di vita aumen-
tera e che la natalita dimi-
nuira. Puo essere vero in 
prospettiva, ma c un proces-
so molto lungo. Non bisogna 
dimenticare che un livello di 
vita piii elevato significa an
che minore mortalita. E que-
sta gente (gli arabi) avra 
dirit t i politici; 6 impossib
le impedirlo. Oggi abbiamo 
in parlamento sette deputati 
arabi ; io che di elezioni me 
ne occupo un po' so come 
si arrangia qucsta faccenda, 
e non ho intenzione di sof-
fermarmi sull 'argomento. Co-
munque, sia chiaro: anche se 
gli arabi volessero essere 
annessi, ed en t ra re a far 
parte di Israele io sard con
tro ». 

F a c c i a m o n o t a r e che 
Davan non intende dare la 
cittadinanza agli arabi ed 
iscriverli nelle listc elettora-
li. Sapir risponde: «Scioc-
chezze! che cosa saranno, 
allora, dei giordani dipen-
denti dal nostro governo? 
Gente senza cittadinanza, 
senza diritto di voto? E* im-
possibile. II mondo non ac-
cettera e Israele non potra 
sopportare una simile situa-
zione. Se (Dayan) parta se-
r iamentc di costruire citta 
ebraiche nei terri tori occu
pati vuol dire che anche lui 
vuole gli arabi. Questa stra-
da porta inevitabilmente al
ia annessione con dirit to di 
voto agli arabi in un perio-
do molto breve. Non voglio 
assolutamenie ehe si \ctifi-
chi una situazione del gene-
re . Ci saranno quarantacin-
que deputati arabi ; non si 
potra certo negare loro dei 
diritti e proibire loro di 
partccipare alle commissio-
ni Darlamentari *. 

Secondo Sapir, tutto quel
lo che e stato costruito in 
Israele lo si deve al popolo 
ebraico, indipendentemente 
da come gli storici giudiche-
ranno la guerra dei sei gior
ni. Egli e convinto che tu t to 
e il fmt to dell 'unita del po
polo ebraico. impegnato in 
uno sforzo poderoso. «I>a no
stra forza — dice — non e 
illimitata, e neppure i nostri 
mezzi. Ogni lira e necessaria 
per ricevere ed assimilare 
ebrei. e non arabi » 

Alia nostra domanda con-
cernentc il suo giudizio sul 
piano Dayan. risponde: • Co
struire quattrn c i t t i accanto 
a Hebron. Ramallah e Genin 
e una pazzia. Facendo co-
si ci legheremo le mani. per-
che se un giorno verra fir
mata la pace noi dovremo 
andarcene. Tutto cio e im-
possibile. Io non sono con
t ro la creazione di due o t re 
centri abitati neH'ambito del 
NAIIAL (aiorenth agricola 
mi1itariz:ata - ndr) senza 
f ame una questione politica. 
Sono contro ogni atto che li-
miti la nostra azione ». Sulle 
dichiarazioni di Lavon (ex 
segretario generale dei si»i-
dacati, che si c pronunciato 
per un ritiro ivxmediato ed 
inrondirionoto delle impve • 
ndr ) urlando risponde: « Non 
bisogna muoversi neanche di 
un nasso prima di un tratta-
to di pace che riconosca ad 
Israele frontiere sicure e li
berty di navigazionc ». 

Dice inoltre che c anche 
piu importante avere il Si
nai. da dove si puo t ra r re 
petrolio. « Noi siamo un pae
se povero — dice — per que
sto abbiamo bisogno di quel 
pezzo di montagna dal quale 
gli arabi ci guardano con 
odio ». 

Movimento operaio 

15 gennaio 1919: assassinio di Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg 

Morte di Spartaco 
Gramsci scrisse: « Nei giorni tragici del gennaio 1919 il cuore del mondo intiero pul-
so intorno a Berlino, e il destino del mondo intiero parve sospeso alFesito degli scon-

tri rabbiosi nei quali il fiore dei proletari di Germania versava il suo sangue » 

«Attacco generale contro 
Spartaco! "A morte gli spar-
tachisti!", si urla per le stri
de. "Prendeteli. frustatell. sgoz-
zateli, trafiggeteli, sparate con
tro di loro, calpestateli, fateli 
a pezzi!" Vengono compiuti 
orrorl che mettono neU'om-
bra gli orrori belgi delle trup-
pe tedesche... e Spartaco e 
abbattuto!" E le sciabole i re
volver, le carabine della rico-
stituita vecchia polizia prus 
siana, e il disarmo dei lavora-
»'jn rivoluzionari suRtfelleran 
no la sua sconfltta . Si. e vero! 

Gli operai rivoluzionari di Ber
lino sono statl sconfitti! So
no stati massacrati 1 nii»ho 
ri tra di loro, a ccntmaia' Si. 
e vero! Sono stati gettati in 
careers molte centinaia dei 
piii fedeli tra di loro... II cal 

vario della classe opcraia te-
desca non e ancora finito... ». 

Sul giornale comunista Die 
rote Fahne (La bandiera ros-
sa) usciva 50 anni fa, il 15 
gennaio 1919, questo articolo 
di Karl Liebknecht. In quello 
stesso glunio, egli veniva pre 
so, calpestato, massacrato, uc-
ciso da lrupne guidate dai vec-
chi ufflciali guerrafondai e 
reazionari, al servizio del go
verno « socialdemocratico » dl 
Ebert-Noske. In quello stesso . 
giorno, veniva presa. straziata. 
uccisa, gettata in un canale 
la eompagna Rosa Luxemburg; 
venivano uccist Leo Jogisches, 
Eunen Levine. altn dirigenti 
e militanti della Le%z di Spar
taco, da appena quindici gior
ni confluita nel Partito comu

nista tedesco, fondato il 30 
dicembre 1918. Franz Mehring, 
piu che settantenne, non so-
pravvisse alia strage dei suoi 
compagni piu cari, morl po-
co doDO, nel corso di quel 
terribile 1919. Si pub ben di
re rhe la sconfltta di Spar
taco, nel gennaio del 1919, si-
gnificb la distruzione fisica di 
quasi tutto il gruppo dirigen-
te della sinistra rivoluziona-
ria tedesca. Era il gruppo che 
aveva condotto la battaglia 
contro il riformismo nel pri-
mo decennio del nuovo seco-
lo; era il gruppo che aveva 
rotto l'« unione sacra » con la 
nobilta e la grande borghesia 
accettata dalla maggioranza 
del Partito socialdemocratico 
tedesco con il falale voto a 
favore dei crediti di guerra il 

Renato Gutiuso, « Rosa Luxemburg »-. Guttuso esegul questo dipinto nel 
1965 per onorare la memoria della grande rivoluzionaria, uccisa insieme 
con Karl Liebknecht il 15 gennaio 1919 

Rimste 

Rilettu-
ra di 

De Saus-
sure 

In un saQii.o su l.inaua e 
stile (X. 3. anno III. die. 1968). 
Renato Barilli c«amina i! Corsn 
di linou'islic.! generate per re 
perirvi conrorxianzo ncorrenti. 
sul piano del mctodo c dei ri
sultati. fra la Iinaui^t:ca san>-
suriana e Io ricerche eoeve del 
l'inttiizK>ni>mo berjj^xiiano. del 
pr.is;mati%mo amrricano. della 
?ocio!o2ia di D.irkheim. delta 
fonomenolosia di Humeri II da-
to comi'ne o la rottiirn con la 
inciacine di tipo p^>iilti\i^ta e la 
in^taurazione di un nuoi\o me-
to-k>. tramito la ruvione di *dii-
rata » (con cui de Saussure. 
BtTCson. William Jame^. D.irk-
heim t f.anno <altare Timmacine 
trucoata e unilatera'o che del 
movimento c deirevoliuione ave 
vano <iito le pr»ve>.1enti cenr-
razioni pos *ivi.*te »>. 1-3 col!«v 
cazione desli eventi non piu in 
tina «di>te*a <paziale > ma in 
uni *dtirata temporal^ >. « iMi-
t;»i«oe» fra loro c una molte 
plioita eteroienea di con»ne-
trazion\%». in cnii »piu che le 
^•n?o!e pirti oontera il 1O«J-
me ii \in"o!.>. il tutto <"...•)» 
COM. al c_iterh> positivi*ti de! 
IT CI i-ilita •='ibont'\i OMOIIO .VI 
Ii fun/ioml t.i II ne«o <t.:tt''>-
pa-ti > non «<>'o <ron2i'.i-a il 
t r.,1uzioni<;TK> » e l*' elerrK^nta 
ri«rr>«>» e-.ii po-tiva il po-iti^i-
T̂hX raa fav<i-i<^e la * p-e-a 

clobale e >intetira » dell'ojift 
to. dell i vMa * e';en7a > e del 
«uo * >eriM> » In ttitte le d;>.~i 
pline <ii fine otttxrnto o nrin^o 
no\e-rento <i r^contra. p-Ttan 
to. i;n" c oiiolo^i.i funrion.de*. 
po'ciic ner tutte '- In princi'iio 
<ta il fl .i;^ di eo*cien7a e il 
«'.io vinrolo v-<v>n̂ o una d a 
letlira b'nTia con il fKi^^i mi-
te-»a!e delle p-e-^enre ojijtt-
tive » 

Ne'lo Me**o n.mero di I.inotM 
r it'le. si pO'itonrt latere un 
5.1S210 di V. Ra-net CO-XX)>I/K> 
m morfolojirho nella Htacron'a 
<truttir,ile> e »'!>."» di K. T Sv 
ronne (Per una aniliM vmanti-
eo-str.it»ara!e dell' It.diano> 

d , l . • • 

Teatro 

Tutto Racine 
tradotto in 

versi italiani 
L'intero Teatro di Racine, 

tradotto da Mario Roffi e pre-
sentato da una breve notizia 
introduttiva di Italo Siciliano, 
e stato compreso daU'editore 
Guanda in un bel volume del
la suo collana « La Fenice dei 
classici» diretta da Giacmto 
Spagnoletti. 

Sembra lontanissima, or
mai. la meccanica contrappo-
sizione fra Racine e Shake
speare che. con polemico fu
rore. i romantici sostenevano 
all'mizto dell'Ottocento per ri-
vendicare piena liberta sulle 
scene. La tesi, che in forma 
piii motivata, venne ripresa 
anche da Stendhal nei primi 
scntt i cntici. serviva a con-
testare le regole imposte al 
poeta del Seicento dalla tra-
dizione classicista piu che la 
realta esoressiva del teatro 
raciniano che nessuno sotto-
valutr.va nei suoi pregi e nel
la sua >rrandezza. 

Inoltre. quanto piii la let-
tura ent i re ha cercato di n-
stabihre il rapporto fra ope
ra letteraria, cultura e so
cieta. tanto piii e venuta in 
luce la nbelhone di questo 
poeta contro le imposiziom 
della vecchia morale repres-
siva. Si sa che. su questo 
p:ano. le dispute commciaro-
no prestissimo, sin dalle tra-
gedie con cui Racine esordi. 
Fu allora che uno dei suoi 
maestri. Pierre Nicole, teolo-
go di Port Royal e. al tempo 
stesso, uno dei maggiori pen-
satori di quel oeriodo. accu-
so gh autori teatrali di es
sere « pubblici avA'elenatori di 
antme » Questa accusa mora-
listica di « plagio » pubblico, 
formulata m quel termini, og
gi ncorda subito quella di 
« invasore di spiriti » contenu-
ta nella sentenza contro Brai-
banti. Essa si nvolgeva allo
ra proprio a Racine, e fu lui 
a raccoglierla e a polemizza-
re con un eccesso di catti-
veria, come osservarono mol-
ti. contro il suo vecchto mae
stro giansenista. 

i Sono numerosi 1 motivi che 

in Francia hanno fatto resi-
stere sulle scene le tragedie 
di questo poeta. Ma da tem
po si nota anche un crescen-
te interesse critico nei con-
fronti dell'uomo e della sua 
opera. Spitzer e Auerbach si 
sono misurati con la sottile 
musicalita del verso e dello 
stile raciniano. mentre Roland 
Barthes e Lucien Goldmann 
— apphcando il primo una 
metodologia « strutturahsta » e 
il secondo un metodo den-
vato da Marx e dal «gtova-
ne Lukacs» — hanno inda-
gato i significatt dei conflitti 
moraii e sociali che percor-
rono le tragedie. 

Per rendere accessibile que-
st'opera al pubblico italiano. 
Roffi e partito da unipotesi 
fondamentale: quella che la 
noesia. quando e to]e, e sem
pre traducibile. trova cioe in 
ogni caso — persino nei dia-
letti — un equivalente espres-
sivo. Pur nspettando questa 
premessa. egli si e, tuttavia, 
imposto alcune regole legate 
alia tradizione classica del tea
tro nahano Ad esempio. 1'uso 
dell'endecasjr.arxi ^erve qui al
ia trasposizione in versi del
le cadenze ntmiche de>:h a'.es 
sandnni franees: La ncostru-
zione del discor^o rx^tico e 
eseguita con scrupolo e. qua 
si sempre sfus?<? al nschio 
deU'eccessiva soiennita che lo 
endecasillabo. con i suoi ri-
cordi deH'A'.ner: e de! Monti. 
avrebbe potuto imporre 

Roffi cerca in ogni scena 
il motivo poetico di fondo. 
L'espres^ione di sentimenti e 
di pa.isioni spesso tumultuo-
se che il poeta francese ave
va rappresentato nelle sfuma-
ture del suo linguaggio raffi-
nato. trova l'equivalente in un 
tono continuo, quasi discorsi-
vo. a volte modellato con estre-
ma finezza e sempre con-
tenuto in limiti di gusto mi-
surato, nel rendere la sem-
plicita. piii che la musicaii-
ta, dell'originale. 

Michele Rago 

4 agosto 1914 (Karl Liebkne
cht, deputato, ruppe per pri
mo la disciplina di partito, 
votando nel dicembre del '14 
contro le spese militari, se-
guendo l'esempio del padre, 
Wilhelm Liebknecht, l'amico 
di Marx e di Engels, che nel 
1871 aveva condannato al Rei
chstag I'annessione dell'Alsa-
zia e della Lorena dopo la 
guerra franco-prussiana). Era 
il gruppo che, aH'inizio del 
1916, aveva cominciato a pub-
blicare, clandestinamente, le 
Lettere di Spartaco, contro la 
guerra imperiahsta, per la ri-
voluzione socialista; che ave
va poi preso il nome di Lega 
di Spartaco (Spartakusbund) 
era stato forza politica centra-
le del tumultuoso movimen
to dei Consigli di operai e di 
soldati nel novembre 1918, nel
la rivoluzione che abbatte la 
monarchia e che sembr6 per 
un momento potesse rlpetere 
le tappe della rivoluzione rus-
sa dell'anno precedente; ave
va cercato — ma senza riuscir-
vi — di dare il potere ai Con
sigli; era stato battuto poli-
ticamente dalla manovra del 
governo socialista frinvio del
le decisioni alia Assemblea 
Costituente, conservazione del
le vecchie strutture di potere 
statuali e soprattutto di poli
zia, di forze armate). Nel ri-
cordo popolare di quelle tra-
giche giomate, emergono le 
grandi figure di Rosa Luxem
burg e di Karl Liebknecht. 
Figure eccezionali, affascinan-
ti. Di Rosa Luxemburg e sta
to scritto che riuniva in se 
« la letizia del bimbo piu lie-
to, la tenerezza della donna 
piu tenera. la serieta e la for
za intellettuale dell'uomo piu 
serio ». Di Karl Liebknecht ha 
detto giustamente il nostro 
Ernesto Ragionieri, che egli e 
stato non solo un vigoroso, 
inflessibile combattente rivo-
Iuzionario contro l'imperiali-
smo e la guerra, ma anche 
un altissimo rappresentante 
della «tradizione umanistica 
tedesca ». Delia personalita dei 
due grandi caduti nel massa-
cro di Spartaco, sono testi-
monianza le lettere, che po-
co piii di un anno fa gli Edi-
tori Riuniti hanno pubblica-
to, fuori commercio, per gli 
abbonati a Rinascita. II pen-
siero politico della Luxemburg 
e rientrato in circolazione in 
Italia, per merito soprattutto 
di Leho Basso, che ne ha cu-
rata una ricca antolo»;ia. sem
pre per gli Editori Riuniti 

Sarebbe tuttavia errato ri-
cordare la sconfitta di Spar
taco solo in relazione alia uc 
cisione della Luxemburg e di 
Liebknecht. Fu, lo ripetiamo, 
la distruzione fisica di tutto 
(quasi tutto) un gruppo diri-
pente rivoluzionario. Fu, guar-
dandolo oggi a distanza di 
mezzo secolo, dopo una se-
conda guerra mondiale, il pre
cedente e il modello per ran
cor piii spaventoso massacro 
di rivoluzionari che compira 
Hitler tra il 1933 e il 1945. 
Non dimentichiamo mai, 
quando parliamo di tede-
schi, che le prime vittime del
la « barbarie tedesca» furo
no i compagni, i democratic! 
sinceri, i pacifisti tedeschi, uc-
cisi da Hitler a decine e cen
tinaia di migliaia ferocemen-
te e ininterrottamente: l'as-
sassinio in campo di concen-
tramento di Ernst Thaelmann 
gia segretario del Partito co
munista tedesco fu perpetra-
to quasi alia vigilia del crollo. 

« Nei giorni tragici del gen
naio 1919 il cuore del mondo 
intiero pulso intorno a Berli
no, e il destino del mondo in
tiero parve sospeso all'esito 
degli scontri rabbiosi nei qua
li il fiore dei proletari di Ger
mania versava il suo sangue ». 
Cosi scriveva. da « contempo-
raneo ». Antonio Gramsci. 

Gramsci non solo ebbe una 
pro fonda venerazione per le 
figure di Rosa Luxemburg e 
di Karl Liebknecht («sono 
piii grandi dei piu grandi san-
ti di Cristo», scriveva sul-
VOrdtne nuovo nel settembre 
del 1920) ma giudicd in mo
do lucidissimo <e — senza al-
cuna retorica — profetico) il 
significato storico della scon
fitta di Spartaco. Lo sparta-
chismo, scrisse Gramsci sul-
l'Ordine nuoro il 21 giugno 
del 1919. era la forza idonea 
per «salvare il popolo tede
sco dalla schiavitu e dalla 
barbarie attraverso la rivjlu-
zione mternazionale. 

Con Spartaco, « una pro fon
da svolta della stona tedesca 
era divenuta possibile. La 
grande occasione stonca con-
sisteva nella possibilita di far-
la fmita una volta per tutte 
anche in Germania. col vec-
chio ordine dello sfruttamen-
to e della oppressione all'in-
terno. della espanstone e ag-
gressione di rapina aU'estemo 
e di prendere la nuoro stra-
da di uno sviluppo pacifico 
democratico, e in conclusio-
ne socialista». Cos! Albert 
Norden. nel numero speciale 
(3 1968) della rivista di Fran
kfurt am Main Marxistische 
Blatter, mteramente dedicato 
ai < 50 anni della Rivoluzione 
di novembre. 50 anni del Par
tito comunista tedesco » L'lm-
portante fascicolo (un vero e 
proprio volume, come mole) 
affronta. oltre al giudizio sto
rico. quello politico e quello 
teorico. Politicamente. ci sem
bra molto giusto sottolinea-

| re i! significato storico del 
passaggio al sociahsmo di una 
parte della Germania, e il pe-
ricolo msito invece nel per-
manere, nell'altra parte, delle 
forti strutture del vecchio 
imperiahsmo tedesco. La di-
scussione politica. anche 
aspra, che abbiamo avuta e 
possiamo avere su gravi que-
stioni coll*attuale gTuppo din-
gente politico della Germania 
socialista non diminuisce in 
alcun modo la nostra consa-
pevolezza della enorme impor-
tanza positiva del fatto che 
una Germania socialista vi sia. 

L. Lombardo-Radice 

Rai-Tv 

Controcanale 
USA TELECRONACA DEL 
700 — Bisogna nfarsi alia 
Presa del potere di Lutgi XIV 
di Hossellini per trovare un 
telefilm storico degno di et-
ser messo a conjronto con 
L'ultimo degli Stuart di Peter 
Watkins: e non e un caso che 
ambedue queste opere siano 
state reaiizzate da televisivnt 
r.tratuere (la prima in Fran
cia, la seconda in Inghilterra). 

L'ultimo degli Stuart e sia-
ta una vera e propria indue 
sta televisiva sullo scontro tra 
gli scozzesi agli ordini del cut-
tolico Carlo Stuart e Varmata 
innle*e comandata dal Duca di 
Cumberland, e sulla « paexjica 
zione» operala dagli inglesi 
dopo la vittoria. La parte sul
la battaglia di Culioden. poi, 
era una vera e propria tele-
cronaca: un brano di rara evi-
denza. di gran lunga superio-
re a tante famose descrizioni 
cinematografiche di Imttaghe. 

Dal prtneipio alia fine, I'au 
tore ha mantenuto una swt 
precisa posizione critica, deli 
beratamente scartando oont 
pretesa di « imparzialitd » sto 
rica: ma cio non significa af-
falto che egli abbia trascuratn 
dt operare una attenta e ctr-
co'itanziata analisi dei fatti e. 
speiso. delle loro cause. Al con-
trario: basti ricordare che. gia 
ad un terzo del telefilm, cioe' 
prima di giungere all'inizio del
la battaglia. noi avevamo rice-
vuto una massa di tnforma-
zioni quale mai ci e venuta 
da uno di quegli.sceneggiati di 
produzione italiana che st at-
teggiano a «lezionc di stona ». 
II fatto e che Watkint si e ben 
guardato dal perdersi in inter 
pretazioni psicologwhe o nella 
costruzione di una trama: piut 
tosto. egli ha occupato il suo 
tempo nell'analisi della strut 
tura del clan scozzese, delle 
condizioni degli eserciti. delle 
motivazioni socio economictie. 
personali e di classe dei com-
battenti — il campo di batta
glia e diventato cost una sorla 
di loboralorio ore sioloere una 
precisa inchiesta su alcuni 
aspetti della ucleta britanni-
ca del 700. I uolti deoli cttori 
(e, supponiamo. le loro voci e 

i loro accenti). i costumi e gh 
atteggiamentt sono stati sce'ti 
e costruiti in questa prospet-
tira. 

Poi, la battaglia: tutta vis'.a 
dall'jiterno (non e'era una so 
la panoramica). ripresa in di 
retta e con la cinepresa a ma-
no. dt modo che movimento e 
JUOIII e voci dessero J'inipres--
sio/ie della con!emporane/td. Di 
piii: seguendo i modi del « tea
tro della crudeltd », H'affcins ha 
messo in evidenza la tecmcj 
del combattimento e ha cerca 
to di coinvolgere anche fisica 
mente i telespetlatori nel'.o 
scontro cruento. portando in 
primissimo piano perfmo lo 
sforzo muscolare dei combat 
tenti. 

lnjine, la strage dopo la t'f-
(oria. Anche nell'uso dei termi
ni (ad esempio «pacifwazio 
ne »). il ridiiamo ai nojin teni 
pi era immediato e polemico: 
come non vedere nella « opera 
zione di poluia » condotta da! 
(c truppe di Cumberland un 
parallelo con la concezione che 
presicde ai rastrellamenti amp 
ricam in Vietnam? Anche m 
questa parte, I'incliiesta procr-
deva per itlurnirtazicmi e la de 
tnistificazione delle icrsiom 
storiche ufficiali era feroce. 
Tuttavia. qui forse vmerqevi 
un Itmite: la giusta condanna 
morale del genocidio prevaleva 
su tutto, prevaricando l'anali<i 
dei moventi storico-polittci de1-
I'azione del « macellaio » Cum 
berland e delle sue truppe. 
Tuttavia. e giusto non dimenti
care che t'autore non aveva d-' 
mostrato, all'inizio, nessuna 
simpatia per la struttura feu-
dale e per i costumi arcaici 
della Scozia del nord. e che 
egli ha continuato ftno alia fine 
a distinguere tra comandanii 
supremi. ufficiali c soldat\ 
D'altra parte, noi prefcriamo 
nettamente un limite come que 
sto alia falsa « obieftt'rifa » di-
dascalica di quelle trasmissio-
n't che in nome dello storictsmo 
danno della storia un quadra 
disegnato su misura degli tn-
teressi del moderno c ordine * 
borghese. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 SAPERE 

« II bambino nell'ela delta scuola « di Assunto Quadrto 
13,00 LOMI.VI E MACCHIN'E DEI. CIELO 

« Sul Cervino come le aquile • d| Carlo Boncianl 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17,45 TV DEI RAGAZZI 

«c Arrlvano I voslrl », con U partccipaztc.ne ui Rita Pavonc. 
Presenia Giustino Durano. A cura di Aldo Novell! 

I8.4i ORIZZONT1 DELLA SCIENZA 
E' in programma un servizio dl Luciano Arancio nil 
« Gamma OH ». una snstanza che ci permette dl dormire 
meglio e di meno. 

19,15 SAPERE 
« storia della tecnica » di G. II. Zorzoll <2-< putitata) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT. Notizie del lavoro, Cronarhe ita-
liane, Oggi al Parlamento 

Z0.30 TELEGIORNALE 
31.00 COMUNIS.MI DEL DIS5ENS0 

Ha Inlzio una inchlesta sulla storia piu recentr e sulla 
situazione attuale della Jugoslavia e della Romania L'in-
chiesia, curata dal giornaiista Gino Nebiolo c dal rrgista 
Giuliano Tomcl. comincla in Jugoslavia, cui e dedicate la 
puntata di stasera: « 1948: una scelta ». 

22.00 MERCOLEDI' SPORT 
23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
19.00 SAPERE 

Corso di inglese 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 TELA DI RAGNO 

Film di Vincentr IMinnelli. Interpreti: Richard \\ itimark. 
Lauren Bacall. Charles Boyer. Gloria Grahamc, Susan Stra-
sberg. Lilian Gtsh E' un'opera di quindici anni fa. e 
appartiene al fllone di isplrazione pslcanalitlca che ebbr 
una certa fortuna neil'lndustria holl> \\00dian3. I.a vlceBda 
e amhientata in una cllnica per la cura delle malattie 
mentali. do \e un banalc a\-\-enimento porta alia luce i 
conflitti latent! tra i \ari personaggi flno a mettere In 
questione I metodi stcssi dl cura in uso nella clinica. II 
finale I- dl maniera. e. drl resto. tulto il film non va oltrr 
la buona confezlone Eccezionale. per moltl versi. e II 
cast, nrl quale flgura anche una grande attrice del muto: 
Lilian Glsh. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7; 8: 
10: 12: 13: 15; 17: 20; 23 

6.30 Corso di lingua tede«ra 
7.10 Musica stop 
9.0S Colonna musieale 

10.05 t_a Radio per le Scuole 
I0J5 Le ore della musica 
11.00 La nostra salute 
1IJ0 Soprano Anita Cerqurtll 
12.05 Contrappunto 
13.15 Carlo Dapporto e MarUa 

Del Frate presrntano: Ra-
diohapprning 

14.00 Trxsmissloni regionali 
I(.45 Zlbaldone italiano 
15,35 II giornale di bordo 
15.45 Parata di success) 
IS 00 Programma per i piccnli 
16.30 Folklore in salotto 
17,10 Per \o i giovani 
13.13 « II cugino Gerardo » 
19J0 Luna-park 
20.15 « Troppo imaio ». tre at-

II di I jbiche e Drlarour 
21.50 Concerto sinfonico d i m -

to da Dennis Vaughan 

SECONDO 

GIORNXI.E RXDIO: ore 6 25; 
7.30; 8.30; 9.10; 10 30. 
11.30: 12.15; 13.30; 

15.30; 16.30. 17.30. 
19.30: 22; 21 

6.00 Strgliati e cant* 
10,00 • Gli ultimi giorni di Pom-

pel ». rominin dl Ednard 
Bulner L>tton 

10.40 Chlamate Roma 3131. con
versazioni trlefoniche del 
•ii«iiino 

12.20 Trasmis<lortl regional! 
13 00 Al \ostro ser\izio 
13,35 Raffaella con il microfo-

no a tracolla 
14.00 Juke-box 
14.45 Dischi In vetrlna 
1% 03 MotUI scelii per \o i 
15.15 Ra^segna di glnvani ese-

cutorl: Trio I.orrnz 

14 30. 
15 30: 

16 09 ConcoTSo VNCl^\ per t i n -
Znnl nuo\e 

16.35 La guerra delle note 
17.13 Pomeridiana 
17.35 Classe Cnica 
18.00 Aperitivo in musica 
19.00 Scrivetr le parole 
21.10 I magnifici tre 
20.15 Concorso L'NCL\ per c«n-

zoni nuove 
21.00 Italia che la\ora 
21.10 II mondo deU'opera 
22.10 RatTarlla con il mlcrnfo-

no a tracolla 
22.40 No\lta discograftche ame-

ricane 
23.00 Cronache del Mezzoglornn 

TERZO 

9 30 F- Mendelssohn-Banholdv 
10.00 Musiche opertstlche dl W. 

A Mozart. V. Bellini. G 
Bizet 

10.25 I„ Leo - E. N. Mehnl 
11.10 I. Janacek 
11.50 E Gran ados 
12.20 Stnimenti: L'organo 
12.55 Concerto sinfonico diret-

to da Giampiero Taverna 
11 JO L. Borcherinl 
11.55 Recital del soprano Fll\ 

Ameling 
15.30 J. OtTenbarh . A. Roujirl 
16.25 H. Purcell 
16.30 Mu<lche italiane dogcl 
17.00 I.e opinion! degli altrt 
17.45 N. Rim<k!-KorsakoT 
18.00 Notizie del Terzo 
18.15 Quadrante eronomiro 
18.30 Musica leggera 
18.45 Piccoio pianeta 
19 15 Concerto dl ogni sera 
20.30 IJI risroperta della civil-

ta mediterranea 
21.90 Celehrazionl rosstniane 
22 00 II Glnrnile del Terzo 
22.30 II rora.imo polliirsro 
23.00 Mu«irhe di Scrlabin e , 

ChaiUx 
23.10 RUisia delle riMstc 

VI SEGNA1.IAMO: Nazlonale ore 20.15 • Troppo amain •, 
rommedia dl Labiche e Delacour. Interpretata da Carlo Ratti 
Vndreina Paul, Franco I.UJJI. e dirrtta da Alessandro Rrissotl. 
Nel suo testo originate, la commedia. rapprrsentata per la pri
ma volta nel 1863. e una satira della enrruzione. del pregindizi 
e dello splrito mercantllistiro della borghesia francese dell'Otto-
eento Nella rlduzione dl De Stefanl e Luclanl. pero. sembra 
rhe siano rlmastl soprattutto gli aspetti paradossall e faraMchl 
delta \lcenda. 
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