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Storia 

II > manuale* di Rosario Villari 

Un nuovo 
compendio 

per la scuola 
I due vtliBj eii isciti two Micat i aJI'eti me 
dictate t iMfcraa e sefjiana ana stacca nella 
dhralfazteae scalastica - Un «file rosso* nei 
socali: il passessa 4alla terra a il mitamento del 
raaaarti di praariati - L'iasaenanianto delta storia 

e le att vhre cariesita del giovani 

Comics 

Quando uoo dice manuali-
stico gla tottopooe uo lavo
ro a una critica limitativa. 
Un po* come notion istico 
Non c'e studente ehe non 
sappia improwisare un atto 
d'accusa, moUvata, contro 
queste forme d'apprendi-
mento. B il guaio * ehe mo! 
ti manuali — soprattutto 
que IIi di storia — offrono 
una versione del loro carat 
tere, della propria aatura, 
ehe non pud non incoraggia-
re U critica. Sono anodini, 
tli una compilazione che ap-
piattisce in senso tvenemen-
tiel la trattazione: rifuggono 
dal fornire uo quadro che ri-
sponda a un punto di vista, 
a una tnterpretazione. a un 
metodo. SI aa che — oppor
tunism) • funzionali > a par
te — la cosa non e easuale 
Non ri m pro vera va forse 
Gramsci a Benedetto Croce 
di non avere voluto dlvul-
gare la propria filosofia a 
livedo scolastico? Eppure, 
un boon manuale dt storia e 
prezjoao per introdurre a 
una visions del passato. and 
a una forma dl conoscenza, 
In modo ehe apra la mente 
invece di rinchluderla in 
uno sforzo puramente mne-
monleo. Ma la sua condi
zione e appunto che 11 let-
tore. 11 giovane. senta che la 
storia non e un puro aegui-
to dl date, di battaglie. di 
personaggi, e nappure un 
processo dl ideologie ausse-
guitesi nella testa o tuHa te
sta degli uominl, ma una 
dialettica reale, sociale. eco-
nomica. politica eon molte-
plici nessl che collegano la 
produzione e la rlprodurlo-

le question! delJe colture e 
quelle del mercato, sono 
I'awio alle analisi del siste 
mi di organizzazione del po-
tere politico, alio stesso tem
po come lo spostamento del 
centro della vita sociale dal 
la eitta alia campagna. o vi-
ceversa, e segulto nelle sue 
cause e nei suoi addentellati 
e apre il discono sulle Isti-
tuzioni. sulla cultura, sulle 
vicende poliUche e giuridi-
che. sul fattore religioeo. e 
cos) via. 

L'angolazione porta con 
se un invito alia riflessione 
del giovane che si segue un 
po' in tutte le pagine del 
testo (e ancora nelle note 
blbllografiche ragionate. che 
dovrebbero consentire I'ap-
profondlmento di questa o 
quells quistione, sulla base 
della produzione internazln-
nale piu fresca). Per i gran 
di moment! storici. dal for 
tnarsi del sistema feudale 
alia nascita del comuni, dal 
caratteri dello Stato rlnaacl-
mentale sino al Settecento, 
dalle premesse della rlvolu-
zlone industrials all'afferma 
zione del sistema capitalist!-
eo, la ricerca del nessl tra I 
fenomeni di base e le mani-
festazionl mottepllci della 
vita delle classi dirigentl e 
dl quelle subalterne. e co-
stante. 

Senonche, anche cosl. il 
problems stesso dl un ma
nuale si rlpresenta come 
uno di quell! la cul soluzio-
ne e possibile soltanto se 
tutto t'lnsegnamento e anl-
mato da criteri modern!, dal 
blsogno di soddlsfare le cu-
rtosita piu vive, piu pre$en-

JJJTM 
M A * 

ne della vita reale agll av-
venimenti e al loro riflessl 
nei cervello di colore che 
vi pariecipano. Non e que-
sto il marxismo? 

Fare un manuale di storia 
per I Ucel — che serve fi-
nanche agli student! unlver-
sitari delle facolta umanisti 
cbe — tspirato al marxismo 
significa. oggi. come leri e 
piu di leri per lo stesso svi
luppo degli studi storici. 
riusctre a mostrare nei con
crete dell'lndividuazione dl 
una vlcenda secolare gene-
rale in che misura, in ultima 
istanta. (come ricordava En-
gels). gll element! struttura-
li della societa siano decisi-
vi. I rapport! di classe, to 
svolglmento della vita e del
la trasformarione economics 
intrecciati a tutti gli piemen 
ti sovrastrutturali sono. in 
somma. II banco di prnva di 
ogn! interpretazlone storlea 
che aspiri non solo a potersl 
fregiare dl marxista ma a 
cogliere lo sviluppo storico 
nella sua totality e net suol 
caratteri distintivi. 

n discorso si fa pertinente 
dinanr! a uno del prim! ri 
gorosi tentativi del genere 
che e quello che va com-
piendo Rosario Vtllarl con 1 
suol compendi di storia. di 
cui gla due voluml sono sta 
ti puhhlicati (Sinrin medie 
vale e Storio moderno, edi
tor) Laterza lOAfl. pp 405 e 
971. I. 3S0O e 2«00) e \) ter 
to. dalla Rcstaurazionc a! 
giorn! nostrl usciri quanto 
prima E* un grosso sforzo. 
se commlsurato appunto al 
suo criterio informatore. e 
ai modi stessi delta sua ap 
plicarione che non pun non 
essere condizlonata dasll oh-
hllghl del sommario scolastl 
co cos) come la tradlrlone 
itallana lo coneepisee I ri 
sultati paiono rilevantl In 
specie lungo la via maestra 
dl quel « Darallelogramml dl 
forxe» d! cut parlava ap
punto Engels Bastera Nre 
on'osservazione generale per 
cogliere lo stacro nuo»o del-
l'opera Per tutto II corso 
dH secoll seguitn dalla trat 
tarione I) vera fllo rosso e 
costitulto dalla cura con cul 
si segue, come dato fonda 
mentale, II problems del 
possesao della terra e del 
mutamento del rapport) dl 
propriety • di lavoro nelle 
eampagne La piccola pro-
pptet* e le grand) concentra. 
i l t « ! dl f fe-&*m foodUria. 

tt, del giovani, daU'economla 
politica alia filosofia. E' un 
problema di insegnanti. e un 
problems di libri, di testi 
(quanti dl quelli che il Vil
lari diligentemente cita alia 
fine di ogni capltolo. molt! 
del quali sono frances). in
gles! e tedeschi, possono ve
nire reperiti dagli studen-
tif) C'e. a questo proposito 
la strada intrapresa da altri 
manual!, che fa larghissimo 
posto a un criterio antologl-
co (la storia vista da pro
tagonist) e da testimoni) e 
che non cl pare una strada 
sbagllata. ma si awerte an
che I'esigenza di distinguere 
e prlvllcgiare, su grande sea-
la. I dati che caratterizzano, 
al fondo. la peculiarity del
la storia di un papse. un in 
dirizzo. che in Italia, a dif 
fprenza dl altri paesl, e ap 
pena agli tnizi e a cul II Vil
lari e multo sensibile E non 
ci riferiamo soltanto alia 
storia sociale ed economics 
ma alia demografia, alia geo-
grafia umana. alia storia del
la lingua, alia etnologia, a 
tutto queirintrecrio lnterdi 
vipllnare che non e soltan
to un dato dello sviluppo 
^ttuale della cultura ma for
se l'unico approccio storlo 
graflco vivo. 

Oggi che tutti auscultano 
I giovani per scoprirne le 
attitudini. la psicnlogia. la 
carattprlrrarione generazio 
nale. si dice spes<o che la 
storia non intercssa loro La 
dlagnos) probabllmente e 
falsa. Ai giovani non Interes
ts una storia che si a gia tut-
ta eostruita nelle sue causa-
Itta come una pagina chin 
sa: Interessa invece 11 mo-
mento della rottura e anche 
quel processo per cui cl so
no. da un lato. perdite see-
che. profonde solution! dl 
continuity, e dall'altrn rlpro 
posizioni di problem) nei-
I'ogg) e nei futuro. teml da 
rleuperare da) dramm) del 
passato n loro llluminlsmo 
non esclude la storlclta O 
almeno. II compltn dell'inse-
gnamento della storia d o 
vrehbe portare a questo ri 
sultato. Ilberando anche la 
mente da sollecitaztonl dl 
arealsmo Ideologico che non 
sono meno tentarriH. per tl 
narurale processo dl sempH-
flcarione che e all'ortgine 
dl ognl seelta Ideate e po
litica. 

Paolo Sprfeno 

Due racconti scritti e diseffitati 
di Tonino Guerra, Luigi Malerba e Adriano Zannino 

Mille mosche con 
e senza cavallo 

© Lettere 

Ci strive il professor Elio Vianello 

Ancora su ricerca 
universita e CNR 

Caro direttore, 
leggo su « I'Unlta » del 39 lu-

ulio u.s un artlcolo del com 
pagno Marto Pass! da! Utolo: 
« L'Universita senza ricerca? » 
rtguardante t recentl sviluppi 
della politica del CNR (Con 
slglio Nazionale delle Rioer-
che), in parttcolare nei conte 
sto dellTJniversita e dell'area 
dl ricerca dt Padova. 

Vorrei innanzitutto rile va re 
U fatto secondo me molto po 
sitivo che nei nostro quotl 
dlano trovlno sempre piu fre 
quentemente spaalo articoll 
sul problem! della ricerca 
scientific*. In effetti, I'lmzia 
Uva politica e pubbltclstica del 
parUto in questo campo non 
e certo mancata; penso, in par 
tlcolare. al Convegno dl Mila 
no sul tecnicl nella societa 
itallana at due convegnl orga 
nizzat) dall'Istltuto Qramsci 
sui problem! della ricerca 
sclentlflcfl e tecnologlca e a 
tutta una aerie dl articoll ed 

Oleml diventlno momenU dl 
anailsi ed occasion* dj lotta 
per tutta la classe operaia. 

In questo aenso penao che 
U lavoro dl divulgaslone « di 
sensiblllzzazlone politica che 
pub tare • lTJnita • • dl prl 
marts importanza; e In tale 
contesto I'artlcolo del compa-
gno Pass! rappresenta un utl 
le contribute 

ruttavta. polche I'artlcolo <n 
parola ml chlama In causa in 
prima persona e mi cita tra 
virsolette sono costretto, per 
ragionl dl correttesaa profes 
slonale e dl chlarezza pollMca 
a fare alcune precisazlonl Pre 
cisazionl che non sarebbero 
state necessarle se un lungo 
e arttcolato colloqulo sul pro-
blemi. general! e locali, della 
ricerca, non fosse stato tradot-
to 4n termini di una dichtara-
sione che per II modo come 
rlsulta (ormulata. non posso 
riconoscere. 

Innanzitutto la creazlone del 
nuovo organo autonotno di ri-

ca dell'Universita ma. nei ca-
so In oggetto, va preclsato 
come roperasiona non abbla 
tmplicato, nei mlei riguardl 
alcuna indrbita press lone 

Cbiarlto quanto aopra, oo-
me ml aembrava doveroso di 
fare, contenendo in breve ipa-
alo l'aspetto piii personale dei 
discorso. vorrei ribadlre U 
mlo pieno accordo coo le oa 
servasloni gene rah contenute 
nell'articolo. II quale ha. oltre 
tutto, II merito d< nportare 
coo urgenza 1'attetizione sulla 
« rlatrutturazlone » della rloer 
ca scientifica nei nostro pae 
se e sulle sue gravl ennseguen 
M. to parte gia in atto. 

Su questl (atti e sugU argo 
mentl politici general! connes 
at sono certo che « lUnjta * 
al dl la dl un'opera di lnior-
mazlone, pur necessarla, vor 
rt rltornare tempestivamente, 
rlportando contributi dl ana 
Uai sul ruolo del rioercatorl 
e della ricerca scientifica in 
Italia e sui suol rapport! con 
la riforma universitaria e coo 
le strutture monopolistlche. 

Per tale lavoro, che rlchle 
dera 11 contributo e l'impegno 
dl moltl, t] prego. caro diret 
tore, dl considerarmi sempre 
disponlbile. 

Elio Vianello 

uiterventl au «RinaaclM a, 
« II Contemporaneo » e « Cnti 
ca Mantista ». Ma, sla per la 
sedc in cul al sono svolti che 
per tl Upo dl stamps che u 
ha ospitati, quest! dibattit) 
tianno riguardato un rialretto 
gruppo dl • speclallsU ». diret-
tamente lnteresaaU e coinvol-
U nei problem] della ricerca. 

Ora, com* tu sal, oella riu-
mone del Comiuto Centrale 
dello scorao aprile, moltl uv 
tervenutl, a fra aaai il sotto-
scrioo, haono poato 1'acoento 
sulla neceaalta che l proble-
ml dalla Scuola, dallTJniveral-
Ut e della Rloarca, suparlno lo 
ambtto dalle tone oba naUa 
Scuola a oeiia Rioarea opera-
no; u oreaoente ruolo ehe la 
Selena* va aaaumeodo oome 
fattore diretto dl produalooa 
anohe net nostro paeea, put 
coo f 1! aqulUbn eh* lo oarat 
tertssano, lmpone oh* tail pro-

cerca del CNR e quindi u 
traaferlmento di ricercatori a 
mezz) fuon deli ambno unlver 
sltano, non ha oolnvolto, oo
me mi si fa affermare, iutto 
i'lstituto dl Chtmica Ptsica 
(del quale, tra 1'altro, non so 
no U dtrettore) ma solo il set 
tore dell'Elettronlca, che dello 
latttuto * parte. 

Per quanto oortcerne pol U 
fatto che lo avrei dovuto con-
aegnare perflno t programmi 
dl ricerca al nuovo Laborato-
tio, ai tratta di un modo bni 
aco a a mlo awiao folcloii-
atico di deacrlvere le conae-
guenaa dl una oparuiooe dl 
traafaiimento al dl fuon del-
ITJniveraltai di un organo dl 
ricerca prima operant* ailln-
tarno dl eaaa. Non * • dub-
bto coma tale traafertmanto 
poaaa coatltulra un 
plo della politica dl emare> 
nasiona della ricerca aelentm-

Rtngrotiamo u eompagno 
pro/. Vianello elegit apprezza, 
mtntt, Quanto all* pradaano-
nt cut U nostro artlcolo lo rn-
ducc, owl* ttlgttut dt untett 
giornoiuuca tianno evident* 
mente re$o con eccessivo sen*-
matismo Quanto eott ebbi a 
dtcMararct in rapporto alia tt-
tuazion* in cui Cfstttuto dl 
chtmica tistca dell'Untveritta 
dt Padova e venuto a trovarst 
Hi tegulto alia creation* dt 
un Laboratorto del Consiglto 
ruMionale delle rtcerch* «d al 
conteguente trattertmento del 
Centro one in preoedenaa $voi-
gtva atttvtta presto flstituto 
staaao. In questo tense, acco-
gltamo ben volentieri t ehtart 
menti ehe egh ci rorntace. 

Quelle ehe tuttavta ci pre 
meva porra in avtdtnao — an-
cHe oon esempt concreti —, 
arono comunqu* le negative 
oonsecuenae par la ricerca 
sdanUfioa unipersitario dert-
vanti dalla politico dot CNfL 
•dan guatto punto eaptta-
la aha ttamo UeU di frown 
oonferma « cowaenao naUa lot-
ton di Vteaello. (m.p.). 

Millemosche. acritto da 
Tonino Guerra e Luigi Mav 
lerba. dlsegnato da Adria
no Zannino. e un documen-
to lndubbiamente attplco 
nei panorama editorials ita 
llano: costituendo fra I'al 
tro uno dei rari tenutivl 
di costruzjone narrativa af 
fldata contemporaneamente 
ad un testo letterario tra 
dizionale ed al disegno (In 
teso dunque non come li 
lustrazione. benst come in 
scindibile componente del 
racconto: quasi come un 
comic narrato senza n> 
metti) . 

Ambientato In un Me-
dloevo Immaginano ma 
piu vicino all'oggi che alio 
ieri, Millemosche « tnfat 
tl un ten'aHvo - a volte 
telicemente riusclto —> dl 
narrare an una chiave di 
speratamenfe grottesca, la 
miseria di una condizione 
umana Inrapare di control 
tare la realta che la cir 
conda: anzt totalmente e 
definitlvamente schiavo de 
gll « accadimenti * Aliena-
ta. diremmo, fino al pun 
to dl trasformare un u o 
mo in un oggetto al 5er 
vlzlo d! altri uommi (il 
lungo episodio in cul Mil 
Ifmosehe e costretto nella 
condizione. non metarorica 
dl bracclo dps fro dl un ca 
pttano di venture) in que 
sto senso. 1 protagonist! di 
Guerra e Malerba (Mille
mosche. Pannocchia e Ca, 
restia) sono una aorta di 
Don Chisciotte • Sancio 
Panda modern): senza illu 
atom ma anche assai piu 
conscl della propria uml-
liante condizione: e capa 
ci dunque dl recuperare 
una qualche umanlta attra 
verso questa confusa co-
scienza vitale. 

Ma II testo. come abbia-
mo detto, e un tutt'uno 
con i disegnt dl Zannino: 
un autore che gla alt re 
volte ha dato rlroa prove 
non soltanto delle sue ea 
pacita graftehe bensl della 
sua vlsione disperata ma 
umanissjma della nostra 
epoca (11 suo Superego ad 
esemplo) I tratti che egli 
assegna at trp prntagonl 
stl. sempre attraverso un 
segno che appare graffia 
to dl forza sulla carta pur 
nella sua calcolatissima 
composixione. sono espres 
sione dl una maturity a r 
ttstica che lo colloca eer 
tamente fra 1 mtgllori dl 
segnaton cnntemporanel: e 
non solo fra gll italtanl 
(bast! osservare. fra 1'altro 
I'uso abile — a volte per 
fino troppo — che egli fa 
della parola rtisegnata) 

In conrlininne- Millemo 
sche e un testo che m a 
rita piu della rapida lettu 
ra cui pure si e spinti 
dall'apparente esilltft della 
storia: e, In parttcolare t 
disegnt dl Zannino hanno 
diritto ad una riconsidera 
?!ione. anche autonnma. as 
sal maggtore di quella cut 
st e tndotti seguendo il ra 
ntdisstmo tnralzare dell'av 
ventura Iptteraria dl Guer 
ra e Malerba 

Dario Natoli 
Millemoscfie e Millemo 

sche senza cavallo, dl To
nino Guerra e Luigi Ma 
lerba. disegnt di Adrtano 
Zannino. Lire 1500 1'uno 
Ed. Bompiani. 

Notizie 
• L'ultimo taMlcelo dl 
• U I I » M i *l IMItola: II T«a-
Ire • li sue domani. II u>m 
mario • cottitutto dal »• 
0u«ntl articoll: Guide CA 
NELUA. |i nuovo laatro cor-
ca la cilia; Andr* VIL 
LIERS, Lo tpatlo toairal* • 
lo »o«Halor«; Ploro Borongo 
GAROIN, Toalrot; Mourl-
ll« SACRIPANTI. II Total-
Itatro; Camlllo PELLIZZI. 
Alcuno nolo «ul toalro coma 
comunlcaflono dl m i n i ; 
Marllno ANCONA. II laatro 
• II tempo libera; EmlHo 
SERVAOIO. Ambiant* toa-
tral* a apattalorl; Bruno 
SCHACHERL. Lo tpatlo po
litico dal toalro noll'llalla 
tfogll annl Sallanta; Gianni 
rOTI. II pubbilco * morto?; 
Ivo CHIESA, La tormaile-
M dot pubbilco; Vlrflinw 
PUECHER, Taotro • poll-
Ilea; Enrico PULCHIGNONI, 
Liberia. pouoMloMi, dlanl-
tluno; Adriano MAGLI. II 
toalro coma luooo dl avantl 
c ludico-rituall •; GluKano 
SCABIA. Uno tpatn dal 
cerpo a dal malodo; Luciano 
COOIGfiOLA a Mario MIS-
SI ROLI, II laatra scuola 41 
UrMno; Rwejero JACOBBI, 
Utopia dl una scuola dl «aa> 
tra; Farle COLOMBO. II 
teaire neajti Stall Ualtl; 
Glerale PROSPER I. II laatro 
aacena* Polar Br«*b; Lalei 
BALLERIHI, L'Happanl«t; 

Politica 
D M stritti otttttali it S*ri Ctfiti • Eli Late! sifta 
sltnaziMe 4\ classe defti arafei in Israele 

La lunga 
prospettiva 

della resistenza 
in Palestina 

«Gli arabl in lsraele» e iGH 
ebrei e la Palestina*, due 
condizionl poUtiche, social! ed 
umane dl due comuruta vi 
•te da due uraeluuii in due 
saggi paralleli usciti In que 
sti giorni in Francia in un 
libra che cl offre un «altro 
vol to » di Israele Sabn (^ries 
e 1'autore del primo saggio. 
Awocato, arabo criatiano, dl 
nazionaiitk israeliana a«tle di 
dover eaprimere, con una car
ta prudenza e molta aobrieUi 
il grido del suo popolo. Sma-
scnera innanzitutto 11 siste
ma del regime militare appll-
cato alia maggloranza dei ter-
ritorl Israeliani popolati da a-
rabi; moetra nei dettagli otO 
che (a il governo e soprattut
to U controllo che esercitano 
I miliUui su cia&cuno di essl, 
polche la maggioranza dei 
contadini arabl sono costrettl 
a lavorare « non troppo lonta-
no da caaa» e per muover-
si debbono avere dei permes-
si speciali dalle autorita. Oe 
rles ci mostra quindi come 
queste terre lavorate dal con
tadini arabl fossero confiscate 
in base ad un trueco (i loro 
proprietari furono giudicau 
tecrucamente assent!) e quin
di incamerate dal regime sen
za alcun indenmzzo. Un in-
tero capltolo e dedicato a 
quella che Gerias chiama la 
« politica del bustone » P;irhi 
del massacro di Deyr Yassin. 
nei IMS. e soprattutto del tra-
gico eccidio di Kaf Kassem. 
II villaggio arabo della Sama
ria, dove nei 1956, al momento 

Dal 6 sottembre 
a Palazzo Bianco 

Pittori 
genovesi 
del '600 
e '700 

Tra U settembre e 11 no-
vembre del 1969, si svolgera 
a Genova una manifestazione 
di eccezionale lnteresse cultu-
raJe: la mostra dei pittori ge
novesi a Genova nei '600 e 
nei 700. 

Nei secolo XVII la scuola 
pittorica di Genova e forse la 
piii complessa tra le varle fio-
rite nei territorio italiano. 

L'attenzione sul livello e sul
la complessita di questo fe-
nonieno. cosl ricco di fermen-
tl europei, specie fiamminghl 
e spagnoli — d'altra parte giu-
stificati dalla vita economlca 
dl Genova — fu svegliata da 
Roberto Longhi nei lontani an-
ni venti. 

La difficolta di accostarsl al
le opere che la documenta-
no e la conseguente casualita 
degli studi in merito, non 
hanno consentito tuttavia una 
adeguata conoscenza di una 
delle correnti piu interessantl 
dell'arte figurale barocca. So
lo nei 1938 e, piu limitata-
mente nei 1947, le mostre al 
lestite nei Palazzo Reale di 
Genova hanno tentato di allar-
gare la conoscenza di questa 
pittura. Da allora, se si pre-
scinde da alcune piccole mo
stre antologiche e monograti-
che allestite negli Stati Uniti 
(Genoese Masters a Dayton nei 
1962, Genoese Painters a New 
York nei 1965. G.B. Gaulll a 
Oberlln nei 1967, Bernardo 
Strozzi a New York nei 1967) 
la visione diretta del testo dei 
Genovesi del Seicento e rima-
sta praticamente limitata alle 
pagine delle pubbliche colle-
zioni. 

Poiche, specie nell'ultimo 
ventennio. si sono costituite 
silenziosamente a Genova al
cune raccolte di pittura sel-
centesca locale di notevole li
vello e tali da integrare i con-
notati linguistici di un movi-
mento culturale di estremo ln
teresse, l'Ente Manifestazlonl 
Genovesi si propone di espor-
re nelle sale di Palazzo Bian
co un corpus di oltre cento 
dipinti rigorosamente selezio-
nati e provenienti in parte 
da musei e in parte da colle-
zioni private locali. 

La Mostra, pur informata a 
criteri antologici, ha lo scopo 
dl far meglio conoscere art!-
sti. culturalmente exiropei, che 
hanno testimonial con un 
linguaggio particolarissimo la 
civilta itallana del periodo ba-
rocco. 

II Palazzo Bianco dl Geno
va — sede della Galleria omo-
nima — scelto per la Mostra 
dei pittori genovesi a Geno
va nei '600 e nei "700. si pre-
senta stiljsticamente con ca
ratteri settecenteschi. Esso de-
riva tuttavia dalla radicale 
trasformazione di un edificio 
cinqtiecentesco che conclude-
va a nord, dopo l'ecceziona-
le episodio del Palazzo Doria 
Tursi, la «strada nuova delli 
palazzi». ora via Garibaldi. 
Al momento della sua confi-
gurazione la « strada nuova » 
fu chiamata col noma dl « au 
rea» « costituiace forse una 
delle piu antiche e certo la 
piii perfetta son* realdenslaie 
pervenutaci intatta dal tardo 
cinquecento. 

Questa prestlgiosa strada at 
svolge alle pendici del Caatel-
lotto e chiude lo apendido 
tessuto vlarlo del Centro Sto
rico dl Genova, 

d^iraggresslone di Suez, le 
truope israelume spararono a 
raffica su dei contadini arab; 
che atavano rientrando dal la 
voro senza tener conto di un 
coprifuoco imposto al sindaro 
del paese appena mezz'or:> 
prima- Vi furono 40 morU 
del due sessl di etA tra gli 
V e i 57 anni. 

Geriea termina la sua espo 
sizione della situazione degli 
arabl d'Israele. ne) campo po 
litlco. economico aociale e del 
1'istruziooe. In ogni settore 
mostra quanto sia evident* la 
discriminazione, a volte sot 
tile, spesso brutale, come in 
ogni caso si mantenna la po 
polazione sottomessa in uno 
stato di sottosviluppo per po> 
argomentare proprio con que 
sto sottosviluppo U Hfiutn ad 
ogni possibilita d'impiego <•< 
di responsabilita. « Si diffldn 
della lealtA verso lo stato di 
rtttadinl al quail si sono dau 
anche troppe ragloni e mot! 
vi per non esser leali, e ei^ 
fhe li s1 costringe a subin 
non pud che rafforzarli nella 
loro contestazione ». 

Eli Lobel, un economlsta 
ebreo israpliano. antisionista 
e vicino al «gruppetto» de. 
Matzpen (una organizzaziom-
socialista israeliana). e l'auti> 
re del secondo saggio. Una 
esposizione spoglia. quasi nn 
da dei fatti. alia quale ag 
giunge delle cons'.derazion 
storiche e politiche. mostran 
do la funzione del sistema ap 
plicato agll arabl in una pro 
spettiva di tipo coloniale. U< 
autore insiste sul ruolo stori 
co e della repressione perpe 
trata nei confronti della rivol 
ta palestinese, dagli ingles! 
negli anni 1936-39: una repres 
sione che disorganizzb e rese 
disperato 11 movimento pale 
stinese, che diede arm! agli 
ebrei e favort lo sviluppo del 
settore ebreo, cib che spiegh 
in ultima analisi. la passivith 
degli arabi di Palestina <(• 
questo un argomento dl co 
modo per 1 alonisti) negli an 
ni che segulrono, durante la 
offensiva terrorista ebralr-n 
contro gll inglesi e la guerra 
di Israele contro gll Arabi 
nei 1948. 

Estremamente indlcatlva ed 
interessante 1'analisl delle 
different! tenderize esistenti 
nei movimento sionista, che 
vengono ricondotte a differen 
za di classe. La grande boi 
ghesia. che vuole sbarazzar.s! 
degli ebrei miserabili dell'Eu 
ropa Orientale, inviati a col-
tivare le aride terre degli avi. 
La «media borghesia» che 
vuole dirtgere un movimento 
nazionalista. come i suoi omo-
loghi cristiani. I piccolo bor-
ghesi o proletari. tl cui PC*-
tavoce e Barokhov, di ideolo-
gia socialista ad uso interna, 
colonialisti ad uso esterno. 
Anche se schematica (seppur 
della stessa classe, alcunl 
ebrei erano sionisti e altri 
no), questa distinzione vale 
anche, secondo l'autore, nello 
atteggiamento di fronte al pro
blema arabo all'intemo dl 
Israele- Secondo Lobel, non 
vi sono falchj e colombe. ma 
dei «territorialisti » (che vo-
Rliono dominare vastl territo-
ri con una casta ebrea relati-
vamente poco numerosa) e del 
« popolazionisti» che cercano 
di costituire un territorio e-
breo omogeneo anche piii pic
colo, se cib occorre. L'autore 
giunge a dire che si pub par-
lare persino di una dtnamica 
propria di Israele. nella mo-
tivazione degli uni e degli al
tri. anche se e evident* la di-
pendenza della politica di Tel 
Aviv dagli Stati Uniti. La ve
ra soluzione, secondo Lobel, 
e qui viene alle idee del 
Matzpen. e una « risposta ri-
voluzionaria» sia al proble
ma ebraico che a quello e-
braico - arabo: occorre mo-
bilitare le masse per creare 
una Palestina unlta ebreo -
araba, socialista, rivoluzio-
naria. Lobel non manca dl 
osservare che a cib si potra 
arrivare solo attraverso «tap-
pe intermedie ». L'autore non 
manca neppure di rilevare, 
come il movimento di resisten
za palestinese abbia gia «il 
grande merito di prevedere 
nei suo programma una pre-
senza ebrea ImDortante nella 
Palestina futura». Non na-
sconde invece che per gll e-
bre! di Israele, attualmente 
predominant!, cib sarebbe un 
indietregelamento. «Si pub 
poncepire che possa loro ve
nire imposto. ma non si vede 
hene come le masse israelia-
ne lo possano accettare: un 
gruppo etnico vittorioso e for
te non accettpra volentieri di 
fondersi in un insieme blna-
zionale ». Di qui la a lunga pro 
spettiva» avanzata dall'autore: 
« Le dure esperienze avrebbe-
ro dovuto aprire gll occhl 
anrhe del piii ciecht su quel 
poco di buona volonta che ci 
si pu6 attendere da una po-
polazione, anche povera. In 
rapporto a coloro sui quail 
essa gode di una supertorita. 
II proletario non e un san-
to — dieeva Lenin Ci6 e ve-
ro anche per Israele ». 

Lobel conclude che 1'analisl 
fredda deve prendere il po
sto degli osanna. Israele non 
£ piii rimpeccabile regno di 
dio sulla terra. II ritomo alia 
ragione non consist* nell'accu-
sare Israele. consist* solamen-
te nei proclamare che nessun 
popolo, nessun regime e di-
vino. E' duro da ammettere. 
quando si e creduto 11 con-
trario. Ma cib dovrk servire. 

Per avere frutti 
bttoni oreorre 
curare la pianta 

f. f. L. 

apeilmo ebbe a dtr* 
toctald+mocroMta era 
4d mm mlban one mtm 
mtat portato frutti, e 
lUtniermo del two oofttto eaa 
egit deem* tlalharo rntttmu 
to • e'erouw ttmtt dm 'east 
lutcttn, are ttmto amvaeemno 
potarlo p#» ottenere <l*u* 
^urnut trutta 

Same oamtatt awere* 9mm 
<j« que* comtno e. mm mam 
etaar* state etttruata, A e*t 
two radtct dmtla mcuatdswu' 
nra*ta hanno portato tmtt* 
eume tnche aU'atbaro tnomc 
dt cut parlaea Pimtro Seam. 
coat anche quello mom M B** 
DOriatO trutta. 

Ora e aorta locooetumm em, 
che pet i tavuratori vaetmt»tr> 
d) tare una seelta, dt easi 
tier* e curare dt muamo orw 
v masttmo terupulo 4a k*c 
pianta. coat pocreimo nets 
dl nuovo delta trutta outturn 

KEUCE rtXLSUELLA 
(Ariano Irpmo) 

M n l t i r i m a n g o n o 

w i l i p r o p r i o o l t r e 

i 7 2 a n n i d i v i t a 
Sono an ptnetunaUt tiatait 

ed astutuo lettore <i tango a 
fat nresent* U caso dt una 
1*00* che rapptesenta dt tat 
to una ttmttaxkme dt liberta 
non ammtsMibUe: si tratta del 
ta l*oo* suite penstont ordtna 
rt* a carico dello Stato. del 
lb fabbrato 19S* n «!. Otce 
eo*i. « Wo dtrttto a ne -nam* 
dl reversihilttd la pedom art 
ttenstonato a condtnone che 
u matrtnumta. quolora sta po 
stertare ttla cessation* dei 
servtno, sto stato contr itu 
dal pertsu mato prima del corn 
pimento del 1? anno dt eto 
e sia durato almeno tue tn 
m • se la dltterenxu dt <*tf> 
tra t due ctmtugt rum tta maa 
tUirr dt tnm oenti • 

Orbene. mentre ie au* iw 
ttmm condtzumt st pitssono r-a 
ptre. non e ammftlbile la prt 
ma, con nut si tmpun* un it 
mite di eta (72 anti} per con 
trarre matrimnnlo Cib tlont 
tica anche limite dt liberie 
del pensicmato che spmsse ont 
te rtmane vedooo e solo do 
po t 72 anni e maggtormentt 
bisognoso dt una compaonia 
di un'ansiMtenza. 

Percib et rend* necexsanc 
abollre tale ttmtte, giacche do 
po tutto la pension* che to 
Stato elargisce non e un re 
oalo, e anche un dntttn tin 
oensionato. U aval* ha ver 
sato t relnttvt contributi du 
rante U serwmno; e non e aim 
sto che al suo decesso la nt 
dovo debbo nmaner* prm, 
dl Qualtiasi nostentamento. 

Confido perctb che tale rt 
tormn possa arvenlre 

OIOVANN1 FORT J 
(Napoll) 

"Mons. Capovilla 
e la strage 
di Filetto 

Mons. Loris Francesco 
Capovilla. arcivescovo di 
Chieti. ci ha inviato questa 
lettera: 
c Sianor Direttore. 

c ho inviato a li Messagge-
ro la smentita di cvi ooli 
aUeaati. Mi si dice, camun-
que. che il giornale diretto 
dalla S.V. aveva antecedent-
temente diffuso la dichiara-
zione che mi utene attribuita 
e che sta rimbalzando da 
una redazione all'altra. Sono 
certo che Ella, signer Dtret
tore. POTTO rendere nota la 
mia smentita. dal momento 
che netsuno dichiarazione in 
merito ai /atti di filetto he 
rilascktto a chicche*sia. per 
i motivi che si possono de-
durre dai miei scritti. 

«Vogha gradire U wio 
beneaugurante salula 

LORIS F. CAPOVILLA > 

Ed ecco il testo integrate 
della smentita inviata da 
mons. Capovilla al direttore 
del Messaggero. Alessandro 
Perrone: 
* Signer Direttore. 

talle ore 20 di domenica 
3 agosto. richie*to telefoni-
camente dalla vostra reda
zione di L'Aotiila dt e*pri-
mere un giudizio sui fatti 
di Filetto di Camarda e sul
le reazioni che. in vario 
senso rimbalzano da un am
bient* all'altro, ho rifiutato 
di dare qualeiasi risposta, 
anche indtretta. Cib nono-
stante. D Messaggero. nei 
suo numero odierno, a p. 12. 
in cronaca nazionale. mi at-
tribuuee una inesistente dt-
chiarazione. Ne prove stu
por* « amarena, consta 
tando una volta ancora che 
quando si vuole coinvolgere 
un uomo in una vicenda. lo 
si fa a prescindere non dico 
dal suo atieggiamento pru-
denziale, ma addirittura dal 
suo silenzio. 

c II mio riserbo ~ sottoli-
neato al telefono al vostro 
corrispondente —• era e ri-
mane giustificato ampia-
mente: 

«— non ho a mia dispo-
tizione elementi di giudizio. 
ni documenti di sorta; 

« — vn Presidente di con-
ferenza episcopate regionale 
non rilascia dichiaraziom 'u 
araomenti che non siano sta
ti previamente duicussx e de 
cisi da tutti i vescovi: 

t — Filetto di Camarda 
appartiene a L'Aquila. il cvi 
arcivescovo regge la dioce-
si da 19 anni, ed ho avuto 
come predecessore Q card 
Confaumieri Apparirei per 
lo meno sconsiderato se. so 
stituendomi a quelli che han 
no, in proposito. conoscenta 
diretta dei fatti ed espe-
riema. avessi osato entrare 
nei merito di una vicenda 
ianto grave e complessa. 

LORIS F. CAPOVILLA 
VeacovQ* 


