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Ancora sul rapporto degli «esperti» 
rivelato domenica dal nostro giornale 

Finti e veri controlli 
sulla Radio-Tele visione 

Una giusfa analisi critica e delle conclusioni puramente lecno-
crafiche — E' necessario un dibaftifo pubblico e approfondito 

Chi controlla la Rai-TV. c 
conic? Da anni, questo 6 uno 
dci temi principali — forse il 
principale — al cenlro del di-
battito sull'Ente radiotclcvisi 
vo. Aiiche su questo tenia la 
relatione degli «esperti » di 
cui abbiamo pubblieatc ampi 
stralci domenica. e esplicita. 
La lettura del paragrafo inti 
tolato « 1 rapporti e i controlli 
esterni» e molto interessante 
per due ragioni: da una parte. 
perche in esso si trovano pun-
tualmente confermate (e co 
me poteva essere diversamen-
te?) le analisi e le critiche 
svolte dall'opposizione. e in 
primo luogo dai comunisti. dai 
sindacati e da different set 
tori dcll*opinione pubblica: 
dall'altra. il paragrafo. pur 
mantenendosi sulle genorali. 
traccia alcune indicazioni di 
massima per il futuro che te-
stimoniano ancora una volt a 
dello spirito « tecnoeratico i> e 
* aziendale » del quale la re-
la zione e permeata 

Oli * esperti » nienzioriano 
nel documento quattro lipi di 
controlli « che sulla carta ap-
paiono piu o meno rilevanti *>. 
TI primo e quello che deriva 
dalla Convenzione del 1952 con 
la quale lo Stato concedette al
ia Rai. per venti anni la ge-
stione dci servizi di radiodif-
rusione, telediffusione. filodif-
fusione. «Contrariamente al
ia prassi comitne alia maggiar 
parte delle imDresp pubblicfie 
— scrivono gli "espert i" — 
Vaffidamento del servizio c 
fatto per concessione e von 
per legge: cio crea indubbia-
mente una forma di dlpenden-
za non esplicita. ma non per 
questo meno efficace. delta 
azienda dal potere esecutivo. 
che tocca i suoi vertici in un 
periodn come quello che stia-
mo nttraversando. in cui e 
sul tappetn il problema del 
rinnnrn deVa concessione •». 

Sulla constatazione degli 
« esperti » non e'e alcun biso-
gno di soffermarsi. tanto es
sa e scontata ormai per tutta 
l'opinione pubblica che della 
stretta dipendenza della Rai-
TV dall'esecutivo si rende 
conto ad ogni passo: bastera 
ricordare. semmai. che la 
Convenzione del '52 fu sti-
pulata tra un rappresentante 
della Rai e un funzionario del 
ministero delle PPTT. senza 
che aleuna altra istanza. e 
tanto meno il Parlamento. po-
tesse intervenire in alcun 
modo. 

II seeondo controllo cui gli 
«esperti y si riferiscono e 
quello di carat tore tecnico cui 
dovrebbe provvedere il mini-
stero deMe PPTT: e su que
sto punto la relazione. affer-
mando la totale inefficienza 
di tali controlli. utilizza ad-
dirittura toni sarcastici. 

II terzo tipo di controllo e 
quello che dovrebbe venire 
esercitato dal famoso Comi 
tato di vigilanza sui program-
mi insediato dal 1947 al mini
stero delle PPTT- Seeondo la 
Convenzione del '52 questo Co-
mitato dovrebbe fissare le di-
rettive di massima < culturali. 
artistiche. educative sui pro
grammi ?. dovrebbe esamina-
re gli schemi trimestrali dei 
programmi predisposti dalla 
Rai e i relativi orari. dovreb
be visilar? ^ul rispetto delle 
sue direttive. In realta. pero. 
1'opiniono del Comitato «ervc 
.il ministro delle PPTT solo 
come «rxirere consvltiro *• 
nncora una volta. e il rmn;-
«tro. cioe l'e?ecutivo. che de
cide. 

D'altra parte, la composi-
rione di questo comitato e 
«empre stata prevalentemen-
te burocratica e per un'altra 
parte ha incluso intellettual: 
che. per molii versi. erano 
jisvii Iontani sia daH'attivita 
della radiotelevisione che dal

la \ ita del paese. « Anche I'at
tivita di questo cotnitato — 
scrivono gli " esperti " — pun 
definirsi priva di ogni reale 
incidenza. ma pur sempre co 
stituisce un intralcio e un osfa-
co(o a un corretto funziona 
mento dell'ente*. A dire il \e-
ro. la Rai-TV ha fatfo di tutto 
per ridurre al minimo gli <t in
tra lei » e gli *ostaeoh»: ha 
sempre presentato schemi di 
programmi generici sui quali 
la discussione non poteva che 
essere altrettanto genenca. 
oppure ha messo in discussio
ne programmi che erano gia 
pronti e. quindi. rendevano 
superflua ogni discussione di 
merito: infine non ha mai 
presentato gli schemi degli 
orari di trasmissione (perche 
e proprio attraverso la collo 
cazione di un programma che 
i dirigentj della Rai possono 
effettuare la censura piu ef
ficace). In questo modo. la 
gia scarsa incidenza del comi
tato si e ridotta ulteriormen-
te. come appunto con^tatano 
gli « esperti ». 

L'ultimo controllo di cui si 
occupa la relazione e quello 
— definito « il piu imporlon-
te » — della Commissione par 
lamentare di vigilanza. Gli 
< esperti* rilevano giustamen-
te che « anche questo, che do 
vrebbe essere Vorgano di con
trollo effettivo dell'azienda. c 
In realta privo di sostanziali 
poteri: injatti puo solo tra-
smettere raccomandazioni al
ia presidenza del Consiglio. 
che deve impartire al presi-
dente dell'ente concessionary 
le disposizioni necessarie per 
curarne Uesecuzione. crean-
do cosi un ulteriore vincolo di 
subordinazione tici confront! 
dell'esecutivo >. Anche qui, 
basta pensare al fatto che la 
Kai-TV non si e nemmeno cu-
rata di esaudire le richieste 
dei membri della commissione 
per ottenere testi di program
mi politici. dati sulla orga-
nizzazione deH'enle. informa 
zioni sulla sua attivita. Biso 
gna anche aggiungere d i e i 
parlamentari della DC e del 
PSI. nella Ioro maggioranza. 
hanno spesso «coperto -» la 
condotta dei dirigenti della 
Rai. 

Dopo questa analisi gli « e 
sperti » concludono afferman 
do che. in lealta. il * controllo 
politico c^cftifo si e aiirinto 
effettuando attraverso gli or 
gani interni dell'azienda » e ri 
levando che la « molteplicita 
di individui aventi all'interno 
della struttura mansioni di 
tipo prettamente politico crea 
un sistema di policentrismo i, 
i cui effetti la stessa relazione 
denuncia come esi/iali. 

DaH'analisi. la relazione 
passa alle indicazioiri. sia 
pure generali. E qui si fa luce 
il rovescio della medaglia. 
Nella loro conce/ione * a 
ziendale >. infatti, gli * esper 
t i» ammettono. a»/i sollwi 
tano < un sistema di garanzie 
e di possibility di intervento 
del potere pubblico ». ma ne 
affidano la « mediazione » ai 
vertici della RAI-TV. E non 
prendono nemmeno in confide 
razione la prospettiva di un 
controllo dircfto dei lavoraton 
e <legli utenti iK'lla gestione 
dell'ente. e di una autentica 
dialettica culturale e pojticn 
all'interno della radiotelevisio 
ne. che si esprima momento 
per momento nel seno stesso 
del processo produttivo. Anche 
per questo aspetto. quindi. la 
relazione merita un dibattito 
pubblico e approfondito da 
parte di tutti coloro che sono 
interessati alia vita del no 
stro maggiore mezzo di comu-
nicazione di massa. 

Giovanni Cesareo 

Appunti e riflessioni di un viaggio in Israele 

Le due Nazareth 
Sulla carta la citta e una sola, nella realta si tratta di due distinti aggregati urbani, segre-

gati e contrapposti: un dormitorio di manovalanza araba e un centro modernissimo 

MANIFESTAZIONI AD ANGUIL.LA 

Gli abitanti dell'isota dei 
Caraibi occupata militar-
mente dagli inglesi sono 
sfilati dietro una bara co-
perta da un drappo nero 
con la scritta: c Se Lee 
non se ne va, Anguilla 
e morta ». Essi porlavano 
anche cartelli, che diceva-
no: < Uomo bianco, giu le 
mani da Anguilla! > e 
« Negri di tutto it mondo, 
sostenete Anguilla ! » Nel
la teiefoto: soldati inglesi 
rastrellano un villaggio 
deli'isola. 

IVREA CHE SUCCEDE NELL'IMPERO DI OLIVETTI? 

Gli ex caporali dell'esercito capitalista 
II computer IBM/360 che coordina e controlla I'attivita quotidiana della produzione - Si produce per il mercato - La ricerca e la sperimentazione 
nei settori di punta debbono essere rapidamente monetizzabili - La droga socialdemocratica non fa piu effetto - Nuovo rapporto tra tecnici e operai 
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Nostro servizio 
IVREA. marzo 

Abbiamo visto come a Ispra 
la cultura m serra del fio-
re nucleare comunitano stia 
rapidamente devitalizzandosi. 
Con U risultato che perfino 
l'mgegnere tedesco oppure 
olandese, prende i primi con-
tatti con le Iegsri dello sv:-
luppo meguale nel sistema 
cap::ahsTico. 

Qualche centinaio di chilo-
meiTi piu ad ovest, fra le 
prealpi p:emontesi. sopra To
rino. e'e un'altra fortezza 
avanzata: Ivrea, la citta della 
Olivetti. Qu; il discorso cam-
b:a: si produce per il mer
cato. La ricerca e la speri
mentazione nei settori di pun
ta (accanto alia tradizionale 
produzione di maeehme per 
ufficio) debbono essere rapi
damente monetizzabili. 

La D:rezione della Olivetti 
lavora con davanti agli occhi 
il mmaccioso reticolo della 
competiz:one monopohstica m-
ternazionale. e con una sostan-
ziale snazionalizzazione degli 
obiettivi di fondo. Mi face-
vauo nlevare alia Direzione. 
che meno del 20 per rc.To de. 
prodotto dell'impresa. v:ene 
fatturato in Italia. Appare ai-
lora comprensibi^e come v.e'.-
la sua politics azientla'.e. la >.->-
cieta organ:zzi la produzione 
seeondo regole che le sono 
imposte dal'.e leg^i della tec-
nologia capitalistica. 

Osservava un smdacahsta 
della FIOM ad Ivrea, che da-
ra la carattenstica duplice da 
un iato provmciale e valhgia-
na dell'azienda, ma dall'altro 
fortemente cosmopolita, la po-
litica della Olivetti. 341 miiiar-
di d; latturato del gruppo nel 
1967, assume connotati «im-
periali », con una distribuzio-
ne delle diverse produzioni 
in zone e paesi diversi. a se
conds che il contenuto tecno-
iogico d; ciascuna sia mag
giore o mmore. Ben presto 
si trasfenra la produzione 
delle macchme da senvere 
(che sono il prodotro piu 
« maturo » e tradizionale) in 
Spagna dove i r i u bassi co-
sti della manodopera, consen-
tiranno di lucrare ancora per 
molto tempo profitti consi
stent i ccsi come e anche m 
corso di tra&fenmento a Cre-

ma il settore macchine da 
calcolo meccaniche (anche es
se tecnologicamente superate) 
per a\-vantaggiarsi della resi
dua differenza tra zone sala-
riah. Si concenrra invece ad 
Ivrea la produzione piu qua-
lificata. 

La Olivetti punta quindi sui 
settor: a tecnologia avanzata, 
come le Macchine a Controllo 
Xumenco (macchine utensili 
interamente automatizzaie. 
programmate elettronicamen-
te. aire alia fabbncazione di 
aitre macchme utensili) quali 
la Auctor. la Inspector 2616, 
e nella Divisione Elettronica, 
sin calcolatori da tavolo «P. 
101 e P. 203 > le cui presta-
zioni abbastanza hmitate. pos
sono comunque mteressare 
piccole e medie aziende che 
hanno bisogno di una logica 
operativ2 rapida ed elementa-
re, cosi come di un hnguag-
Kio di pro^rammazione est re 
mamente semplificata, per 
operazioni di bilancio. piani 
di ammorramento. rend:con*i 
irequenti dei r:ca»T e dei co-
sti 

Terminali 
elettronici 

E" questo :1 settore dei co-
s:dde:ti terminal! eiet:ron:c:, 
-.erso cui la O'.ivetti mdinzza 
per ora I suo: studi, dopo 
aver abbandonato, ann: fa al
ia General Electric amenca-
na ia sua primogenitura na-
z-.onale nel campo dei calco
latori medi o grandi della se-
conda (e terza) generazione. 
Alta tecnologia, quindi. cui 
non cornsponde. per6 una aa 
ronomia produttiva a hvello 
mondiale. II fatto di fabbr.ca 
re i terminali dei calcolatori 
elettronici implica infatti che 
vi sia un centro di calcolo co 
mune (cioe uno o piu grandi 
calcolatori) dove attingere in 
formazioni e su cui program 
mare I'attivita dei piccoli P 
101 e P. 203 da tavolo. Pro
prio at centro del nuovo Rran-
de stabilimento di Scarmagno 
il cervello di tutte le linee di 
produzione dei P. 101 e P. 203 
Olivetti e un computer IBM/ 
360 che coordina e controlla 

I'attivita quotidiana della pro
duzione. 

Ma anche lo sviluppo, vera-
mente originate della Divisio
ne Macchine a controllo Nu-
merico la cui tecnologia e a Ii-
vello mondiale, j>i scontra con 
problemi di difficile soluzio-
ne. La mentahta lmprendito-
nale italiana non riesce a re-
cepire con facihta 1'idea di 
introdurre un sistema di au-
vomazione dellutensilena e 
della produzione dei beni stru-
mentali basato sulle MCX del
la Olivetti. 

Mi confermava un alto din-
gente dell'azienda che, anche 
all'interno della stessa ditta 
produttnee, 1'introduzione del
le MCN ha sollevato resisten-
ze da p a n e dei direttori di re-
p a n o piii conservaron. 

Ciononostante la Olivetti, 
spmge avanti anche la pro
duzione di terminali elettro
nici, che comunque necessi-
tano di un legame ombelica-
le con il computer centrale, 
perche — seeondo quanto mi 
hanno djchiarato alcuni pro-
grammaton del Centro elet-
tronico di calcolo della Olivet
ti — la funzione dei Termi
nali e le tecnicne piu aggior-
nate dell'mformazione posso
no fra l'altro condurre in pro
spettiva al controllo della pro
duzione, dall ' in 'cmo delio 
stesso processo produttivo, e 
quindi aU'ehminazione tota'.e 
des'ii sprechi e dei tempi mor-
!i all'intensificazione della pro-
duttivita. II mecramsmo si 
rafforza e si razionahzza Vi 
sono gia nello stab:hmeni'o 
di Pozzuoli delle linee speri-
mentali di montaggio rhe uti-
hzzano i terminali elettroni
ci. L'operaio insensce, dopo 
OCTU operazione comp:uta una 
scheda programmata nel cai-
colatore che consente il con 
trollo, momento per momen
to, sull'andamento della pro
duzione. 

D'altra parte, ho appreso 
con un certo stupore che per
fino l piccoh calcolatori pro-
gevtati e fabbncati dalla Oli
vetti, si servono ancora al 90 
per cento, di parti staccate, 
transistors e diodi (presto sa-
ranno sostituiti dai circuiti in-
tes^ati) d'importazione, e che 
oltre il 50 per rento del ma-
tenale viene acquistat'o neglt 
USA. La Olivetti cerca di fa

re degli sforzi per svincolar-
si da una siffatta sudditanza 
(l'acquisto della SGS che pro
duce semiconduttori va in 
questa direzione). Tuttavia es
si non sembrano sufficienti 
proprio perche la logica che li 
deternuna e quella dettata da 
una competizione internaziona-
le che opera sulla scia degli 
indirizzi recnologici che gli 
Stati Unm, m quanto precur
sor!. hanno mdicato. 

Tecnologia 
fragile 

Di qui la vacuity di una 
strate^ia imitativa, e per con-
verso, lassenza di tentativi 
per collocare la ricerca tecno-
logica (v. VIstituto tecnologi-
co Olivetti di recenfle costitu-
zione e quell'elite di tecnici 
che la rosiddetta Scuola per 
Superpcnti istituita negli ulti-
mi anni prowede a formare) 
in un'ot'ica di autonomia che 
garantisca almeno la soprav-
vivenza dell'impresa nel lungo 
penodo 

II (r ca«o B Olivetti diventa m 
tal mod t ;m simbo'o dei h-
mr."i mvalicabili che anche la 

piii aperta vocazione impren-
ditoriale e la piu intelligente 
fantasia aziendale, non riesco-
no a valicare. La ralfinata tec
nologia Olivetti e fragile, ed 
il mercato, sconvolto dai suc-
cessi a catena della ricerca 
americana (di origine milita-
re) rischia di mettere in cn-
si, nel medio termine, molti 
del programmi che oggi ven-
gono unpostati e messi in 
cannere. 

Di questo. gli strati piu sen-
sibili dei tecnici e degli inge-
gnen della Olivetti si fanno 
oggi interpreti, dopo il lungo 
sonno che la droga socialde
mocratica dell'esperimento 
n Comunita n aveva procurato 
negli anni oscuri del nflus-
so operaio. Alia Olivetti, ol
tre il 34 per cento del ner-
sonale e ormai costituito da 
Tecnici, ingegneri e impicga-
ti ammimstrativi o di repar-
to e la percentuale va costan-
temente crescendo. Ma con 
essa si accresce anche la con-
sapevolezza della progressiva 
riduzione del ruolo dei penti 
e degli impiegati minori. 

E questo arcade mano a ma-
no rhe nuove generazioni di 
tecnici g:o-,am provenienti da 
tutta Itaha <e non piu solo dal 
Canive^ei entrano in fabbrica 
o quando gli operai s'udiando 

nelle scuole serali. riescono a 
conquisVare un diploma e co-
noscenze che la logica della 
produzione, non chiedera lo
ro mai di mettere a frutto. 

II progressivo impovenmen-
to delle funzioni e documenta-
to — mi faceva osservare un 
giovane matematico — da un 
esempio emblematico. Ai gran
di calcolatori. fmo a due an
ni fa, lavoravano come pro-
grammatori dei semphci pen
ti: oggi sono tutu Iaureati ed 
il lavoro di progminmazione 
con i nuovi metodi e modeili 
di computers va invece sem
pre piu semphficandosi. Alle 
amarezze di una condizione 
sociale non auVonoma, si ag-
giunge inoltre la consapevo-
lezza di non aver trovato tran-
iie in alcune clarr.orosc ocra 
sioni (piii volte negli ultimi 

I anni) la strada giusta per 
inserire in un bloeeo di al-
leanze e in una strategia di 
lotta con spostamenti di for-
ze dal campo padronale a 
quello operaio coloro che, sar-
casticamente. si autoproclama-
no gli s ex caporali dell'eser
cito capitalisra». A Torino e 
a Milano, pero. come vedre-
mo, le cose non stanno cosi. 

Carlo M. Santoro 

Sconvolgenti testimonianze dalle carceri 

25 patriofi forturati in Grecia 
PARIGI, 24 

E' rientrata da Atene la sot-
tocommissione per i diritti 
dell'uomo del Consiglio d'Eu-
ropa, che ha interrotto la rac-
colta di testimonianze sulla 
violazione dei diritti umani 
da parte del regime dei co-
lonnelli. In un suo comuni-
cato, la sottocommissione ac-
cusa le autorita di Atene di 
aver ostacolato la sua opera. 
Infatti i membri della sotto
commissione. capeggiata dal 
prof. Sperduti, dell'universita 

di Pisa, non ?ono stati auto-
nzzati a \nsitare le prigioni 
Averoff di Atene e il campo 
di concentramento di Leros, 
dove sono rinchiusi oltre 2000 
democratici greci, ne a incon-
trarsi con il giovane Alessan-
dro Panagulis, condannato a 
morte, ne con altri detenuti, 
i quali avevano esplicitamente 
dichiarato al tnbunale milita-
re di aver soflerto torture. 

II rappresentante all'estero 
del Fronte patriottico, Ando-
nis Brillakis, ha dichiarato a 
Pangi che nei prossimi gior-

ni sara deposto al Consiglio 
d'Europa un documento, fir-
mato da 25 detenuti politici. 
con le loro sconvolgenti testi 
monianzc sulle torture subite 
a opera della polizia pohtica 
e militare, per la loro atti
vita di resistenza contro il re
gime. I venticinque detenuti 
dicniarano di essere stati per-
cossi alia pianta dei piedi e 
sul corpo con fruste metalli-
che, minacciati di stupro e di 
affogamento. ustionati con si-
garette accese e con fern 
roventi. 

Nostro servizio 
DI RITORNO DA 

TEL AVIV, marzo 
L'ultimo «Statistical Ab

stract of Israel • 1968 « calcola 
per il 1967 una popolazione 
complessiva di 2.773.9(X) abitan
ti, includendovi i GB.000 della 
East Jerusalem, cioe della Ge-
rusalemme giordana, la cui 
annessione i governanti attua-
li di Israele considerano or
mai un fatto compiuto. Dei 
2.773.900, 1'85 per cento pari 
a 2.383.000 sono ebrei, il re-
stante e costituito da «non 
ebrei » cunosamente specifica-
ti, nel grosso volume del Cen
tro statistico statale, non in 
base alia loro appartenenza 
ctnica, ma m base alia loro 
religione. musulniani (286.6(X)) 
cristiam (70.0001, drusi ed al
tri (33.100). In realta sotto 
questa triplice denonunazio-
ne, ad eccezione di poche mi-
gliaia di appartenenti a grup-
pi etnici diversi (europei. afri-
cani, etc.) si nasconde quel 
che dell'antico popolo arabo 
palestinese e restato dentro 
i confini di Israele ed e oggi 
prevalentemente raccolto nei 
distretti agricolj dell'interno. 
soprattutto nella Galilea. che 
occupa tutta la parte setten-
trionale del paese. 

Parti 
rovesciate 

Gran parte della Galilea 
compresa Nazareth, che ne e 
il centro piu grande, non era 
attribuita ad Israele nel pia
no di spartizione della Pale
st ina proposto dall'ONU nel 
novembre del 1947: e il frut
to della prima guerra combat-
tuta da Israele dopo la « di-
chiarazione di indipendenza » 
del 14 maggio 1948 e dopo la 
frettolosa evacuazione delle 
truppe britanniche che tutela-
vano il mandato. All'll ago 
sto 1948 uli arabi, o meglio l 
«non ebrei» rimasti entro i 
confini cosiddetti armistiziali 
furono calcolati dagli statisti-
ci israeliani in 156.000. II 
resto della popolazione araba 
che negli ultimi anni del man
dato raggiungeva nei distretti 
attribuiti al nuovo Stato le 
7(H)- 750 000 unita. aveva gia 
abbandonato il paese. Tenuto 
conto dei nuovi apporti reca-
ti daH'immigrazione all'ele-
mento ebraico. si deve conclu-
dere che negli ultimi settan-
tacinque anni le parti si so
no entro i confini di Isrr.3lc 
rovesciate: la comunita ebrai-
ca si e centuplicata, quella 
araba e stata ridotta ad una 
esigua minoranza. 
Se la tragedia degli ebrei 

durante la seconda guerra 
mondiale e a tutti nota. meno 
nota c la storia di quest'altro 
esodo non meno doloroso e 
tragico, la storia della estirpa-
zione violenta di un popolo 
dalle sue radici. I 254 abi
tanti. uomini, donne, bambini 
del villaggio arabo di Deir 
Yassin, massacrati nella not-
te dal 9 al 10 aprile 1949 da 
un « commando » dell'Irgun, 
non sono che un episodio di 
questa storia fatta di villaggi 
rasi al suolo di deportazio-
ni. di espropriazioni forzose 
delle terre piii fertili (oltre 
70.000 ettari di terra strappa-
ti ai contadini arabi negli ul
timi venti anni) di discrimina-
zione e di apartheid. E ' una 
storia che non e finita. Essa 
continua dentro i confini del
lo stato di Israele nella po
htica di discriminazione che 
i governi di Israele continua-
no a far pesare sulle popola-
zioni arabe. 

Nazareth pub essere assun-
ta come simbolo dello spiri
to di anarthcid che domina 
i gruppi dirigenti di Israele. 
a cominciare dai dirigenti di 
quel Mapai, la cui ideologia 
Iaburista o socialsionista ha 
ancora cosi larghe radici an
che in mezzo ai lavoratori. 

Sulla carta vi e una sola 
Nazareth che nel 1950 aveva 
ventimila abitanti, tutti o qua
si tutti arabi e oggi ne ha 
piii di 30.000 di cui un terzo 
sono ebrei. Ma nella realta vi 
sono due Nazareth assoluta-
mente distinte, separate e non 
comunicanti. L'antiea Naza
reth, oggi citta dormitono di 
manovalanza araba. a bassi 
salari, per le citta commeroa-
U e mdustnaii della costa. oc
cupa le basse pendici meri
dional! di un anfiteatro di 
colhne. l cui cr.nah suarda-
no verso i'al'a Gaulea e pin 
lontano. vt-r^o !e frontiere I:-
banesi e sir.arie Nc'.'.e sue 
pic<o>. \etTh:e case, nei snoi 
v:coh tortuo-i. in un ambien-
te d: grande arret ratezza, 
spesso di dc-ijradazione nell.i 
cara'tenstica confuMone araba 
di religion;, tradizioni. still e 
modi di vita, vive e si agita 
una massa di oltre 20 mila 
an:me. 

Î a nuova Nazareth la cosi 
detta «upper Nazareth» o 
Nazareth di sopra, costnnta 
sui cnnali alti. e citta recen-
tissima, separata, autosufficien-
te, mezzo citta civile e mezzo 
fortilizio di frontiera, con i 

j suoi edifici pubblici. 1 suoi 
negozi, le sue strade, le sue 
Industrie nservati alia popo
lazione ebraica e lrnmedia-
bilmente chiusi e v.etati alia 
popolazione araba. 

Nella sua asettica sohtudt-
ne, nella sua separazione la 
Nazareth ebraica ripete e per 
petua, rovesciato, lo spirito di 
ghetto. Fi'.e di edifici vuoti 
attendono nuovi immigrati che 
tardano a venire e probabil-

mente non verranno mai. Co 
me dagli antichi borghi di do-
nunatori feudali, e'e qui un ' 
orgoglio che si leva a vigila-
re e comandare la sottostan 
te campagna araba, con uno 
sguardo che cerca. al di la 
dei confini armistiziali recen-
ti. il profondo spazio arabo 
che si dilata verso il Golfo 
Persico, il Mar Rosso, il lon
tano oceano. Le pietre * i 
mattoni di questa « upoer Na
zareth » sono intrisi di ideo
logia di conquista, evocano il 
sogno della grande Gerusa-
lemir.e distesa fino all'Eufra 
te, capace di accogliere tutta 
la diaspora: un sogno im-
possibile al quale conere-
tamente si ispira la pohtica 
di intransigenza e di ulterio
re espansione enunciata dopo 
la « guerra dei sei giornl ». 

La discriminazione e econo-
nuca, sociale, politica, civile 
e culturale; investe e lacera 
tutti gli aspetti della convi-
venza. II reddito procapite 
si aggira in Israele, sulle 550 
foOOOO lire italiane. ma il red
dito medio della popolazione 
araba non supera il 30-40 per 
cento di questa cifra. II sala-
no medio dei lavoratori ebrei 
e di 90-100 000 lire, in una si-
tuazione pero, di continua ln-
flazione e con una incidenza 
notevole dei costi primari (al-
loggio, vitto, tasse scolastiche) 
ma il salario medio dei lavo
ratori arabi, relegati nelle 
categorie peggio retribuite del 
lavoro salariato, esclusi dagli 
istituti di addestramento pro 
fessionale e dai gradi pm 
alti dell'istruzione scolastica 
(pochissimi studenti arabi ac-
cedono all'llniversita) non su-
pera la meta. 
Solo r i l ,4 rf della popolazio

ne ebrea e agricola, contro il 
56,8'.- della popolazione « non 
ebrea». Nel 1967 su una po-
polazione « non ebrea » attiva 
pari al 44.7r'c del totale, il 
17.7'; erano disoccupati. il 
41.2% occupati e semioccupa-
ti in agricoltura. il 16.1'r oc
cupati nell'edilizia, il 12^ ne: 
servizi e solo il 15.7' c nell'm-
dustria. Le fabbriche a sala 
ri piii alti e le piu moderne 
negano l'accesso ai lavorato
ri arabi. I quartieri ODera: 
delle grandi citta della costa 
sono chiusi agli arabi: quest! 
debbono percorrere quotldia 
namente decine e decine di 
chilometri fino a 100 chilome-
tri al giorno. per andare e 
tornare dai loro villaggi ai 
luoghi di lavoro. 

Diritti 
legittimi 

Su questo terreno avvelena-
to di acute differenze e di-
scriminazioni, la guerra con 
la sua logica spietata, getta 
contmuamente nuovi semi di 
repressione e di odio. II regi
me militare vige non solo nei 
t e rn ton occupati, per repri-
mere la resistenza delle lo
ro popolazioni. Ordinamenti di 
polizia. iiorme di vigilanza 
speciale, forme di domiciho 
coatto, divieti e hmitazioni — 
spesso assurde — di raon-
mento gravano sulla popola
zione araba in tutto il territo-
rio israehano. Sono anche 
questi dati che occorre de-
nunciare al mondo: la discr:-
minazione anti-araba. la demo-
crazia minata nel profondo e 
tradita, la repressione fatta 
sistema di vita, la regola de'. 
Vaparthcid. Non si aiuta il po
polo ebra:co di Israele ta 
cendo. Non lo si aiuta a con: 
p:ere la sua vera «sahta » 
fuori dei tunnel di v:oienza 
denrro il qu.ile i suo: d:r: 
genti 1'hanno spinto e da ven-
t'anni lo tratten^ono e riesi-o 
no ancora a trattenerlo al.-
mentando 1'iilusione c.ie. al 
suo termine, si trovi que'.:a 
terra promessa di pace e d: 
lavoro sereno cm esso legit::-
mamente aspira. Esso ha bi
sogno di sentire queste cr.:-
de venta da coloro che cor.-
sidera suoi amici. 
Comtuique si sviluppmo '.* 

cose nel Medio Oriente, qua-
lunque s:3 per essere las-
setto definitivo dei popoli e 
degli Stati, i dint t i iegittirm 
della comunita ebraica m Pa-
lestma non sono in questio-
ne: anche la res:stenza pale
st mese li riconosce. Ma la pro
spettiva di una libera e clv:> 
convivenza tra eguah e an
cora da conquistare. In q':;--
sta direzione dovranr.o niu >-
\ersi . prima di tutto. gl: ebrei 
di Israele. spezrando :1 c.r-
colo v.zioso della -. :olenza %'. ">-
nis'a er.'ro i conf:r.i attual: del 
loro Stato. 

Umberto Cardia 

Morto il 
neurologo 
Gerstmann 

NOV YORK, 24 
E' morto icri all'eta di 81 

anni il dr. Josef Gerstmann. 
neurologo e pv.chiatra di fa-
ma internaziona'.e. Gerstmann 
era nato in Austria ed era 
emigrato negli Stati Uniti oal 
1933 quando la Germania n.i-
zista occupo l'Austria. La sua 
fama e legata alle ncerche su 
un disturbo cerebrale noto 
con il nome di Sindrome d: 
Gerstmann. 
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