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Strauss 
alle porte 

Come si preftgura una aHenialiva di deslra aHa 
«grande coalizkme» - «Non e penubtfe die la Ger 
mania possa conHnuare ad essere un giganle in eeo-
nomia e un nam in political - Appetto aha reazkme: 
«Con*ro repposizieiie di sinistra che e fatta di be-
she non si possono impieoare leggi faHe per ueminb 

Colloquio con Maxime Rodinson. uno dei maggiori esperti del Medio Oriente 

. i rosaaTULA VOTOHA 
Hentre aH'estero iumenta la sfiducia verso la politica di Tel Aviv, all'Memo le tesi aniiannessSonisKcbe trovano ben scarsa eco aeH'opMoiie pubblica 

Alia base deiroHranztsmo del gomno c'e la (erma decisione di non restHuire i lerrHori conquistati nel 1967 — Sara un'alfra guerra dei frenCanni? 

< Non e pensabile che la 
Germaoia possa continuare 
ad essere un gigante in eco-
nomia e un nano in poli
tica >: l'ultimo libro di Franz 
Josef Strauss (Sfida e rispo
sta) e praticamente tutto 
qui, in quest a affermazione. 
II reeto e eomplementare, an-
cfae se non si tratta di un 
complemento di poco conto. 
«Da tempo — sostiene 
Strauss — si e annidato in 
noi tedeschi un preoccupan-
te complesso di inferiorita... 
Un po* per autosuggestione, 
un po' perche catechizzati 
ad abundantiam, abbiamo 
cominciato a credere addi-
rittura di essere i farabutti 
politici e i capri espiatori 
della terra. E il complesso 
di inferiorita cresce, impe-
dendoci sempre di piu di 
esporre i nostri interessi con 
la stessa chiarezza con la 
quale gli altri espongono i 
propri... Non volendo ren-
derci antipatici, dunque, 
non volendo esporci a so-
spetti immeritati. ei tratte-
niamo dali'agire, al momen
ta giusto e nella giusta for
ma, alio scopo di influire 
su! corso delle cose... Gii 
psicologi la chiamano " fru-
strazione", ed e quel che 
prova un uomo, o un popolo, 
quando ha la sensazione che 
tutto quanto fa e v'ano ». Ma 
questa e ancora soltanto la 
premessa. Dopo la premessa 
viene la ricetta politica. An-
ri, vengono le ricette. Ecco 
la prima: «Se si vuole — 
come indubbiamente e ne-
cessario — sviluppare una 
strategia dell' "arte della 
guerra totale in tempo di 
pace", lo si pud fare solo 
se ci si da una forza suffi-
ciente. Quando un singolo 
stato non pud darsi questa 
forza, deve cercare di rag-
giungerla unendosi ad altri, 
a paesi i eui interessi strate
gic! collimino sostanzialmen-
te con i suoi». E siccome 
« daH'America non ci si pud 
aspettare che un aiuto con-
dizionato », ecco «l'esigenza 
deM'unificazione politica del-
1'Europa ». In quesPEuropa, 
owiamente, la Germania del
l'ovest dovrebbe cessare di 
essere un « nano politico », 
per diventarne il gigante 
In funzione di quale politi
ca? « A me importa di far 
rilevare, anzitutto, ehe l'at-
teggiamento cinese nei con-
fronti dei russi rafforza la 
nostra difesa politica, for-
nendoci argomenti solidi e 
reali, e non artifieiosamente 
e faticosamente fabbricati, 
contro l'istanza, avanzata da 
una sedicente realpolitik, di 
riconoscimento dello status 
quo europeo. In secondo luo-
go vorrei dire che il con-
flitto russo-cinese e uno dei 
fattori, e non l'ultimo. che 
offrira all'Europa delle oc
casion] favorevoli per una 
offensive politica ». Ed ecco 
la conclusione: «la storia ci 
insegna che per far valere 
il diritto occorre la poton-
za», nella fattispecie una 
potenza nucleare europea. 
La premessa di tutto e che 
si faecia sal tare ogni pro-
•pettiva di un sistema di si-
eurezza collettiva in Europa. 

Ecco dunque la pi at ta for
ma con cui Franz Josef 
Strauss, presidente della DC 
bavarese e « uomo forte » 
in pectore della Germania 
dell'ovest, si presenta alle 
elezioni politiche del pros-
•imo settembre. In politica 
interna la piattaforma di-
•cende immediata da que
ste concezioni di politica in-
ternazionaie. Si pud conden-
sare in due parole: repres-
sione e reazione. Impiego di 
tutti i mezzj contro l'oppo-
sizione di sinistra, che « e 
fatta di bestie e contro la 
quale non si possono impie-
gare leggi fatte per uomi-
n i» . Per questa afferma
zione, fatta alia TV di Mo
naco, un awocato bavarese 
ha denunciato Strauss alia 
magistratura, per istigario-
ne a delinquere. Conseguen-
ziale a questa impostazione 
e il flirt con i neonazisti 
della NPD. che ora tutti i 
dirigenti della DC tedesca 
oceidentale — non solo 
Strauss ma anche Kiesinger 
e von Hassei — si affanna-
BO a presentare come buoni 
democTatici e buoni patrio-
ti. Da che cosa deriva que-
•to repentino, bruUle spo-
ftam»nto * destra della DC . 

di Bonn e di Monaco? Se
condo molti osservatori po
litici della capitate bundes-
repubblicana denva dal fat-
to che, per la prima votta 
nel dopoguerra, le indagini 
demoscopiche dinno vincen-
te la sociaWemocraaia di 
Brandt. Di qui, non essen* 
doci per i dc la possibtlita 
di guadagnare voti a sini
stra, il tentativo di guada-
gnarne a destra con una sor-
ta di diabolica gara concor-
renziale con i neonazisti di 
Adolf von Tbadden. 

La ragione, in realta, e 
piu profonda. Al fondo di 
questa involuzione c'e qual-
cosa di piu e di peggio, cioe 
la prefigurazione di un'al-
ternativa di destra all'attua-
le € grande coalizione ». '1 
pericolo e reale, e non ri 
guarda solo i tedeschi del
l'ovest. Riguarda tutta la po
litica europea, perche in 
quel caso si aprirebbe sul 
nostro continente un periodo 
ancora piu oscuro. Riguarda 
la politica estera italiana. 
Se sinora e stato ridicolo 
nascondere la testa nella sab-
bia per non prendere atto 
dell'emstenza di due Stati 
tedeschi, d'ora in poi un 
perseverante rifiuto di rico-
noscere la RDT diverrebbe 
un atto di puro e semplice 
masochismo. I tempi strin-
gono. Le elezioni nella Ger
mania dell'ovest sono alle 
porte. L'aiuto maggiore che 
si puo dare alle forze de-
mocratiche di questo paese, 
nella loro lotta per aver ra
gione deHa minaccia di de
stra degli Strauss e della 
NPD, e proprio questo: il 
riconoscimento della RDT-
Continuare a chiudere gli 
occhi sull'esistenza della 
RDT — una esistenza ormai 
ventennale — significhereb-
be, oggi, fare il gioco di 
Franz Josef Strauss. Ed e 
una responsabilita che nes-
suna forza antifascista e de-
mocratica, nel nostro paese, 
si puo assumere. 

Sergio Segre 

Dd tom'tfdf ale 
P A R I G I , 

La pubbUctuione, a Parigi, del libro di Smbri Geries « Cli mrmbi im 
hrmelm » , prmemduto da una lucida introduz'ume di Eli Label* m « Gli 
ebrei m lm Pmletiiiut » , e gtmtm mceolta con grmmdm inter**** in qmegli mm-
bienti pro urmelimni di Frmneim eh* dopo lm guerra dei sei giorni * dmtmnti 
altinmmprirti delle tendena* mnne**ioni*iieh* dei gruppi dirigenti di Germ* 
talemme appoiono $empr* piu delusi dmllm politic* dello *t*to *br*ieo * 
costretti ad un amaro ripen 

RIO DE JANEIRO — Enorme *e a I pore hanne destato in tutto il Brasil* I* rivelazioni tulle torture tadlch* inflitta a ufficiali 
e sottufficiali dei paracadutitti in un campo di concentramanto sperim«nta!t cottruito pr«$«o I'accadtmia militare di Agulhas 
Negrat, nella zona di Niteroi. Nella foto a sinistra si vede un uomo appeu a una croce di Sanf Andrea, che nel campo 
viene chiamata con macabro sarcasmo « luogo di riposo ». Nella foto a destra la cavia umana e legate dentro una gabbia, 
so>pesa in aria, lotto la pioggia. Restera appesa finche non firmera una « confettione a fittizia. II « programma • (ispirato 
ai ben noti manuali statunitensi anti-guerriglia) prevede per ciascun militare tre giorni di torture, tenza cibo e tenz'acqua, 
e di esposizione al freddo. Gli uornini incapaci di resistere vengono subito espulsi. E' in questo paese, dove un governo di 
tiranni emuli di Hitler addestra i suoi pretoriani a subire (cioe anche a Infliggere) i piu feroci tormenti, che il Papa — si 
dice — dovrebbe recarsi I'anno prossimo. Un viaggio di Paolo VI In Brasile avrebbe un valore posltlvo solo se avesse per 
scopo di condannare la dittatura (e le torture) e di incoraggiare quel eS vttcovi progressist! che hanno chiesto due giorni 
fa « una vera r if or ma agraria > 

samento del loro atteggiamen-
to net confronti di Jsraele. 

Presentanda questo libro 
sul «Nouvel Observateur» 
Maxime Rodinson aveva par-
lato di «lenta destalinizzazto-
ne delloptmone israeliana», 
servtndosi liberamente della 
parola dettalinvstuione per 
defmire quel processo di di-
stacco dai dogmi sionistici che 
sembra mamfestarsi in certi 
strati dcll'opinione israeliana. 

Ma che credito dare a que
sto processo? Megtio ancora: 
quale rapporto pub e$i$tere 
tra la protetta di uornini de-
lust o di gruppi politici co-
raggiosamente in lotta contro 
I'annessionismo di Tel Aviv e 
la popolazione israeliana? Si 
pud parlare. in questo parti-
colore momento dt tenstone. 
dt « un altro Israele • in ria 
dl maturazione dopo I'ubria-
catura nazionalistica suecedu-
ta alia guerra dei sei giorni? 

Per avere una rwposta a 
questi interrogativi c< siamo 
rivoltt alto stesso Rodinson, 
ebreo restdente a Partgi. pro
fessor e alia Scuola di Alti Stu-
dt della Sorbona. una dei piu 
nott specialist! del probtcma 
palesttnese, e, tn generate 
del nodo arabo israelia
na. Rodinson ci ha subito 
fatto una precisazione: « ma-
lauguratamente — ci ha del
ta — nel mio arttcolo pubbli-
cato dal " Nouvel Observa
teur " s'e inserito un errore 
che ha dato luogo ad un gros-
so equivoco. In quell'arttcolo 
volevo parlare di lenta desta-
Itntzzazione dell'oninione pro 
israeliana e non dell'opmmne 
pubblica di Israele, qmndi del
ta optmone <h ebrei e non 
ebrei che all'estew hanno avu-
to in passato un atteggiamen-
to favorevale nei ennfronti del
lo stato dt Israele e che og
gi non esitano ad esprimere 
apertamente la loro sfiducia 
nella politico del governo di 
Gerusalemme che non ha com-
piulo nesaun pas so uerso la 
pace. Che negli ambienti euro* 
pci o americani cih favorevoli 
alio stato di Israele sia in cor-
so questo doloroso processo 
di revisione non c'd dubbio. 
Ne ho intmtte testimonianze 
ed e chiaro che si tratta di 
una evoluzione positiva e di 
un fatto importante. In que
sto ambiente si manifesto un 
crescente tnteresse per gli ara-
bi pa/esfinesi, ai quali non 
si nega piu il titnlo o la qua-
lifica di « movimento di hbe-
ra2ione nazxonale « e, per con
tro, si acuiscono le critiche 
nei confronti dt Israele ». 

«Per quanto riguarda ta 
realta israeliana — continva 
Mart me Rodinson — ii discor-
so e molto diverso. Da cid 
che m> rtsulta i moctmenti e 
le forze che rimettono in cau
sa la politica del governo to
rn assai deboli e tcarsamen-
te rappresentativi della piu 
vasta opinione popolare israe
liana. In generate, poi, si trat
ta sempre degli stessi uommt 
o degli stessi gruppi e ton si 
pud dire, purtwppo, che r> 

siaoo fenomeni e fervnenti nuo-
tn. Accanto al partito comu-
nista dtretto da Wilner la cui 
posizione e nota, trovurmo ti 
piccolo gruppo dt tendenza 
trozktsta * matzpen », o uorni
ni come Uri Avneri di cui non 
d necessario dire la posizione 
e i progetti E' anche possibi-
le individuare tendenze dtver-
se che cnticano lo annessio-

Denunciato 
raumento dei 
legami della 

NATO col 
fascismo 

portoghese 
LISBONA. 7. 

La visita compiuta nei giorni 
scorsi a Lisbona dal nuovo co-
niiintl.inte supremo della NATO 
in Kuropa. gen Goodpaster, e 
ie diehiaraziom di elogio da lui 
risolte ai capi militari porto-
Rhesi, hanno suscitato profondo 
sdejtno nefili ambienti dell'oppo 
sizione antifascista \\ ruolo del 
I'ortogallo si e notevolmente ac 
cresciuto dopo I'uscita della 
Francia daH"or(?ani?.zajione N'el 
1967 e stato creato un nuovo 
comando militare atlantico a 
Lisbona. l'Ibcrlant. si sono in-
tensiflc.ite le manovre aerona-
vali. sono state aumentate le 
basi militari 

Denunciando I'intensincazione 
dei rapporti delia NATO con il 
fascismo portoghese. il bollettino 
del Fronte patriottico di libera-
zione nazionale rileva che Pirn-
perialismn americano < non ha 
corto in tutto il mondo alleato 
piu fedcle e servizievole del fa-
cismo portotthese» il quale e 
giunto a * offrire pubblicam*nte 
e sfacciatamente i) territorio 
nazionale e quello dolle colonie 
alle potenze della NATO». 
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II dlbattito sull ' lmpresa dell'Apollo 11 'si 

• w n 

II contenuto di classe della scienza Ne scientisti ne luddisti 
Caro direttore, ml sembra 

che la letters del compagno 
Marcello Cini, con la quale 
concordo pienamente, e il dl
battito che essa ha aperto ci 
lnducano a riflettere sui con-
tenuti dl classe delle conqui-
ste scientifiche e tecnologiche 
nel mondo di oggi. Lo sbar-
co sulla Luna puo essere con
siderate dawero una «con-
quista per l'umanitaa? 

Sulle implicazioni rrulitan 
e « di prestigio » dell'impresa 
credo sia perfino superfluo sof-
fermarsi: vale solo la pena di 
sottolineare che tali implica
zioni non $ono affatto prodot-
ti « secondare » del successo 
americano nella gara spazia-
le, ma sue componenti orga-
niche: In realta, sono parte 
dello scopo che I'lmperiallsmo 
americano si era prefisso. 

C'e poi l'aspetto « spettaco-
lare » dell'impresa: anch'esso 
non secondario, ma tanto im
portante che le riprese tele-
visive dello sbarco sono state 
considerate, a tutti gli effetti, 
parte essenziale dell'impresa 
Questo aspetto « spettficolarc » 
mette bene in evidenza il si-
gnificato dello sbarco e il eon-
testo «terrestre » in cui esso 
si colloca: basti pensare che 
se mezzo miliardo di abltan-
ti del nostro pianeta hanno 
seguito i tre astronaut! ame
ricani sul video, J rimanenti 
due miliardi li hanno segui 
ti solo indirettamente o non 
li hanno seguiti affatto, oer-
cht non ne avevano n* 1 
mezzi ne Pinteresse D'altra 
parte, nel corso di una ;n-
chiesta preparatOTia che Piero 
Angela ha condotto per la TV 
italiana. un dirigente della 
NASA ha esplicitamente affer-
mato che solo la prospettiva 
di uno sbarco sulla Luna po-
teva suscitare la « tensione > 
necessaria a far accettare al-
Popinlone pubblica americana 
gli enorml investiment) desU-
nati alle ricerche spaztali e 
lo sforio e le acelte che east 
hanno unplicato. C'e da chie-
derai, a questo punto, se la 
« conquista della Luna» sia 
state un autenttoo scopo o, 
anche per questo verso, un 
obiettivo atrumentaie — « cir-
censes», appunto, da cooca-
dere al « popolo a per conqui- 1 

starne 1'appoggio tn funzione 
di ben altre prospettive. 

E veniamo alia questione 
delle scelte. Indirizzare la ri-
cerca sclentifica verso le :m 
prese spazialj anziche verso 
la soluzione dei tragici prob,^ 
mi che travagliano l'esisten 
za delle masse sulla Terra 
rappresenta una scelta poll 
tica precisa. owiamente. Si
gnifies che 11 capitalismo e 
1'impenalismo tendono a n-
solvere determmati problemi e 
non altn, e questo perche es-
si ritenRono che talune con-
traddizioni e taluni ^quilibri 
— la peisistenza di vaste zo
ne « depresse ». ad esempio 
— non solo non siano incom
patible con lo sviluppo del 
sistema ma. addinttura. pos-
sano essere resi « funzionali » 
(e che questa convinzione sia 
illusoria e un altro discor-
so) Ecco, dunque, come la 
ricerca spaziale rivela, con 
cretamente, il suo contenuto 
di classe. oggi. 

Del resto, come si preve
de dt utilizzare i miiltati dl 
questa rirpfa? Nella citafa 
inchiesta televisiva di Piero 
Angela, gli scienziatt e i tec-
nlci americani mtprviMati h<»n 
no parlafo fmostrandone gia l 
modelling di lusviosi alber-
gh) spaziall tipo Hilton, dl co-
stosissimi ospedali spaziall, di 
mezzi di trasporto sempre piu 
rapidi e veloci per effettuare 
viaggi nello spa^io sempre piu 
lunffhi e frequenti. alia con-
quista di altri pianetl. Pro
spettive, mi sembra, che pro-
lungano nello spazio la tipica 
logics del sistema capitali
st ico segnando anche l'« uni-
rerso » col marchio del privi. 
leaio e dello spreco. La ricer
ca apaxiale. dunque, rtsulta 
obiettivamente volta, nelle a^ 
tuall condizloni, a costruire 
un futuro nel quale 11 mi-
liardario americano possa 
mantenersi «in forma» nei 
pressi della Luna, mentre 11 
paria lndiano o 11 braccian-
te calabrese o Poperaio tori-
neee continuano, tn modi e 
condicionl different!. a logo-
rare la loro esisteoaa. 

Infirte, come ha rilevato en. 
che Moravia In un suo ser-
vlslo, la scienza e la tecno> 
lofts sjMtsisU producono rapt-

damente un tipo di * super-
esperto » sempre piii staccato 
dalle masse, chiuso nel suo 
sapere e nel suo potere tec-
nocratico, servo e insieme 
« consigliere » della classe che 
gli permette di esistere e Kli 
da i mezzi per lavorare. Cer-
ro, anche questo « superesper-
to, anche questo « super-esper-
si, forse: ma che cosa puo 
muoverlo alia nbellione se 
non la coscienza del conte 
nuto dl classe che e msito 
negli mdirizzi e nel processo 
stesso della sua ricerca? Lo 
aiuta, quindi, chi osoura o 
mette in secondo piano que
sto contenuto di classe? 

A questo punto, torniamo 
da capo: perche mai, dun
que, lo sbarco sulla Luna e 
le imprese spaziali, nelle at-
tuali condizionl, dovrebbero 
essere consideratl « conquisle 
per l'umanita »? Certo, le im
prese spaziali rappresentano 
un «progresso»: ma e pro
prio necessario precisare che 
« propredire» e un termine 
che. in una societa divisa in 
classi antao-miste, non ha per 
tutti il medesimo significato? 
Per aicuni, questo termine si
gnifies « andare avanti ». «mi-
gliorareic per altri signifies, 
all'opposto, « peggiorare ». 

Collocare la scienza al di 
sopra delle classi e della lot. 
ta di classe e considerarp i 
nsultati della ricerca sclen
tifica. in astratto e in tutti 
I cast vantaRfriosi per tutti, 
parlare, cioe, dl «progresso 
soientifico» senza specifiche 
connotazioni, stgnifica, mi pa
re, ispirarsi al positivismo, 
non al mantismo E' vero che 
ogni awenimenfo, ognl nuo
vo passo fa parte dl un 
processo storico e genera, dia-
letticamente, una contraddi-
zione: ma non per questo va 
accettato e acclamato come 
una «conquJsta per l'umani
ta ». Altnmenti potremmo, per 
assurdo, gmngere ad esaltare 
II fascismo perche in oppo-
slzione ad esso si genero la 
Res is tenza, o ad acclamare 
la prima guerra mondiale che 
contribul a far esplodere la 
Rivoluzione d'ottobre. E', que
sto, « storirismo »? 

E qui veniamo sD'argomen-
to (U quel compsfnl che sot-

tolineano come le imprese spa
ziali mettano in evidenza. pro 
p n o per contraddizione, ie 
condiziom intollerabili nelle 
quali capitalismo e imperial!-
s m o tengono masse stermina-
te di uornini sulla Terra. La 
considcrazionc mi sembra g:u-
sta Ma essa lndica, se non 
erro, che e proprio sulla en-
tica, proprio sulla contraddi
zione che bisogna mettere lo 
accento se si vuole favortre 
una presa di coscienra che 
non avviene certo spontanea 
tnente Non esultare, quindi. 
ne compiarersi, qja compiere 
una analisi e indicare come 
le imprese spaziali, oggi, sia
no parte organica della gran
de contraddi/ione che oppone 
rimpenali'imo alle masse che 
lottano per trasformare il 
mondo e costruire d a w e r o un 
tuturo diverso. che noi voglia-
m o sia comunista. 

Giovanni Cetareo 

Caro direttore, 
ne Marcuse ne Cini hanno 

dunque apprezzato la pa^seg-
giata lunare. Ne i'uno ne J'al-
tro fanno parte della « plebe » 
inevitabile vittima del « fanta-
stico spettacolo di nrcenses H 
II filosofo di Francoforte. in 
vacanza sulla Cosia A//urta 
a pesca di Ramben, ha defmi 
to la passeiiKirt'a lunare un 
« titubante halletto ». II nostro 
compagno irride a quanti 
« con le larrime agli occhi » 
hanno assistlto ai « saltelli n 
degh astronaut). 

Senza lacnme agli oerhi, ma, 
lo confesso, con grande tnte 
resse e attenzione ho seguito 
anch'io, come milioni di per-
sone, il pnmo passo di un uo 
mo sulla Luna. Debbo vergo-
gnarmene? Cio non mi ha 
Tmpedito. naturalmente, dl ri 
flettere anche agli aspetti me 
no positivi della impresa, sul 
piano economiro politico e mi
litare. alia sua possibile utlllz-
zazione propapandistica, ai pe 
ricol) determinati dal la ere-

Nei tre giorni d'esodo 187 morti! 

Uno scontro al minuto 
sulle strode francesi 

; PARIGl. 7. 
; Ecatombe anche sulle <itrade di Francia durante il pnmo 
• "week end" d'agosto, che ha coinciso coo I'esodo di milioni 
! di persone. partite in fene. 
; I) bilancio definitive degli incident! stradall registrati dal 
; primo al 3 afoito e di 187 morti e 5.158 fenti in 3 456 incl-
; denu. Cifre che sono tn lensibile aumento nspetto a quelle 
; dei periodo cornspondente dello scorso anno (piu 10 per cento 
> circa), anche se tnfenori • quelle del 1967, anno in cui fra il 
' prima ed il tre agosto si ebbero 202 morti. 
; Visto dagh speciaUsti di statistic**, U bilancio medio 
; quotidiano degli incidenb stradall e questo: uno scontro ogni 
• minuto, 307 feriU ogni ora e 39 morti ogni giorno. 
> Al fine di rendere piu sicure le stride nelle region) in 
'. cui ii ha il maggior numero di incidenti morteli, uo consiglio 
I intcrministenaJe na deciio di far rafforzare ulteriormente 
; gli effettivi di gendarmerie che controllano il traffico tu uu 
I certo numero di ttrade »UUli. Altri prowedimenti potreb 
> bero etsert pr*si in un prossimo swenira. 

scente concent razione di po
tere economico e scientifico, 
nelle mani dell'impenalismo 
USA. (La « fuga dei cervelli », 
e, d'altro canto, la esportazio-
ne dei brevetti sono ad esem
pio due aspetti non trascura-
lull di un processo di accen-
tuato assoggettamento dell'Eu-
ropa all'America). Î e mtervi-
ste dell't/nifd nel numero di 
domenica scorsa a Lukacs, e a 
due scienziati di cm non ricor-
do U nome, non andavano pro
prio in questa direzione? 

Ma questo attegEiamento, 
non di cieca esaltazione ma 
razionale e critico, sembra 
mancare del tutto nella lette
rs di Oni, owia in molte 
parti o pervasa, in altre, da 
una sorta di « furore » lrrazio
nale, tipico dell'intellettuale 
europeo di fronte alia scien
za. (Io sono una insegnante, 
ma il compaKno Cini non e un 
fisico insijme?) 

E' owio ad esempio ripetere 
che 11 progresso tecnico da 
solo non risolve i problemi del
la fame e dello sfruttamen'o. 
Cio che 6 decisive sono i rap
porti di classe, una deter
minate utilizzazione della 
scienza e del progresso: ma 
ouesto. per fortuna. grazie an
che alia presenza ed alia pro
paganda ideale del nostro par
tito. lo sanno milioni di joml-
ni che non dimentlrano dl 
fronte all'impresa lunare i lo
ro drammatici problemi quo 
tidiani e il loro posto net rap
porti di produ7ione. L'operaio 
sardo che ha dato quella sfer-
zante risposta al cronista tele-
visivo e un emigrato che ha 
maturato questa oosclenza a t 
traverso Pincontro con la clas
se operaia e il movimento 
sindacale e dt classe II pro
gresso tecnico e 1 successl rag-
giunti lunjti dal raporesenta-
re il nuovo « opplo dei popo-
li » possono costituire ima sol-
lecitazione costante al ripen-
samento del problema dei rap
porti reall e dello sfnitta-
mento Questa eslgenza vie
ne awertita persino all'inter
no della societa americana 
«Se sono andati sulla Lima 
perche non possono ri^olvere 
II probletna dello smog? > si 
chiede la massata media ame
ricana. Ma quanta domande 

— piu drammatiche e urgen-
ti — si possono porre oggi, nel 
mondo, milioni di uomuu! A 
queste domande noi possia-
mo dare oggi una risposta, 
la nostra risposta. ancora piu 
convincente proprio perche. 
maggiore agli occhi di tutti 
si fa 11 contrasto tra le im
mense possibility che ci sono 
offerte dalla scienza e dalla 
tecnica e la loro distorta uti
lizzazione a fmi pnvati o di 
prestigio nazionale. 

Ma questa risposta, per es
sere efficace, deve partire dal
la glusta comprensione e dal 
la valorizzazione delle conqui-
ste scientifiche, non dal npe-
tuto e ostentato disprezzo per 
tutto cio che ha a che vedere 
con la scienza. 

La ricerca di nuovl rapporti 
tra gli uornini non pub essere 
cercata. e vero, in una mistica 
fuga verso il cielo, e non pub 
essere nemmeno affidata alia 
fredda elabomzione dei calco 
latori elettronici ma tanto 
meno la troveremo nella misti-
ea ripetizione di vuote 'ormii 
Ie esortative e di propaganda, 
ne in un atteggiamento roman-
tico che ripetn a distanza dl se-
coli 1'infantile atteeiriamento 
del luddisti che spezzavano le 
macchine (ed anche allora 
e'erano intellettuali che esal-
tavano le monastiche comunl-
fa medioevali..). 

Franca Sobelli 

Uomo 
d'offori 
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USA in Halio? 

WASHINGTON. 7 
I] serviiio notizie ftnanxtarie 

Dow Jones riferuce che il pre
sidente Nixon nominera ilcnry 
Salvatori. un uomo d'affari ca-
liforniano, amhasciatore degli 
USA in Italia. Salvatori e nato 
a Roma ed ha preao la citta-
dinanza americana. II Dow 
Jones attnbuisce la notizia ad 
una cfonte governsti\a bene 
informal* >. 

nismo senza tuttavia combat-
tere la postzione di fondo del 
governo che constste nel su-
bordinare tutte le prospetti
ve di dtstenstone ad un trot-
tato di pace negoziato buate* 
ralmente: vedremo ptii avanti 
che cosa ha nascosto quest* 
politica. Da molti segnt. infi-
ne, si pub arguire che negH 
ambienti culturali 'tniversita-
n e studenteschi wi ttia ta-
cendo strada una enst di co-
scienza che e tutta recent* 
perche dt essa non vi erano 
tracce prima e dopo la guer
ra det set giorm Ma dire che 
queste tendenze, questi f*r-
menti, abbiano una largm ri-
spondenza nell'opintone pub
blica e dire troppo. Non dob* 
biamo farct illusiom. L'israe-
l\ano medio, anche se non • 
obbltgatonamente annessiom-
sta, vive ed e fatto vivere nel
la paura di un ritorno «alia 
situazione dt prima del 1967 B 
e quindi respinge il lotto che 
una eventuate rinuncia di 
Israele al controiio dei tern-
tort occupatt si traduca in u* 
« premio strategtco » per gli 
arabt L'israelkmo medio est-
ge una garamia di sicurezza, 
quindi un vantaggto tangtbiU 
dalla sua vittoria dt due an-
m fa. Certo, le cose torse sa-
rebbero diverse se gli arabi 
avessero un programma piu 
seducente per I'optmone pub
blica israeliana, un program 
ma piii articolato dt quella dt 
una * Palesttna unitaria e UA-
ca >, cioe senza dislinziont re
ligiose, che e alia base delta 
politico di El Fatah o del grup 
po matzpen Un programma 
piu seducente. a mto avvtso, 
dovrebbe prendere in consldc-
razione certi dmttt dt tipo na-
zxonale delle due comuntta, 
araba ed ebraica: su questa 
base, forse, un certo numero 
di ebrei di Israele potrebbe 
modtficare il suo atteggiamen
to altuaie ». 

Rimane allora la congtuntu-
ra attuale carattertzzata dai 
programmx dichiaratamente 
annessionistici dei gruppi di 
potere tsraeliani all'interno 
dello stato ebraico e della sea 
lata della violenza all'esterno. 
Su questa congiuntura Man 
me Rodinson e estremamente 
pessimista. Da una parte per
che il governo tsraehano, pre-
parando le elezioni politiche, 
fa leva sulla paura della opi
nione pubblica e non nascon 
de piu U proprio espansioni-
smo a danno dei paesi arabi. 
dall'altra perche gli stati an-
bi sconfitti due anni fa si so 
no sensibilmente rafforzati e 
prima o pot possono anche 
non escludere la possibility ni 
una vittoria Umitala che co 
strtngerebbe Israele a lego-
ziare su altre bast. Dt qui una 
tenstone che rtschia ogni gior
no di trasformare la juerri 
glia di oggi in guerra aperta 

* II governo israeliana — di 
ce Maxime Rodinson — & or-
mat deciso a cogliere t trut-
ti delta sua vittoria del 196? 
sotto forma dt annessione del
la maggior parte dei terruo-
ri ocoupati. E' chiaro oggi che, 
impostando tutta la sua poli
tica sulla richiesta di un trot-
tato formate di pace negozta 
to btlateralmente, il governo 
israeliana mirava a guadagna
re tempo, ad impedire ogni 
altra soluzione possibile. per 
giungere al suo obiettivo fi
nale, I'annesstone. Non c'e 
dubbio mfattt che se i dtngen 
ti tsraeliani avessero avuto sin 
da princtpio la tntenzione dt 
restituire almeno una parte 
dei terrtton occupatt vt so 
rebbe stata la possibtltta di 
un accordo a mezza strada La 
prova piu recente e venuta 
dal dtscorso di Nasser, vtolen 
to fin che si vuole ma aper
to. per cht avesse voluto co-
ptrlo. alia trattatlva sulla ba 
se della eststenza dello stato 
dt israele. 

tl presidente Nasser tnfatu 
ha detto che il programma 
dei paesi arabt e la nconqui 
sta della Cisgtordania, delle 
Colline di Golan, della fascia 
di Gaza e degli altri territo-
ri occupatt da Israele. Nas
ser, m altre parole, ha detto 
che i paesi arabi non avevaio 
nessuna mtra sui territort di 
Israele di prima del giugno 
l%7 Si e trattato di un df 
scorfo duro ma chiaro. E tut
tavia quale e stata la rispo
sta di Tel Aviv9 Un program
ma politico che prevede Van-
nessione della straarande rag-
gioranza dei territori occupa-
ti. Allora non si cede come 
si possa giungere ad una so
luzione negoziata del proble 
ma. Forse una pressione for
tissimo degli Stati Unttt su 
Israele potrebbe ancora impe
dire guai maggiori nel Medic 
Oriente ma, visibilmente, le 
pretstont american* sono del 
tutto insufficient e tn ogni 
caso si limitano ad an pro
gramma tnaccettabile per gli 
arabi Won* ancora *n*lche 
etemento postttoo aotreebe w 
nire dm «M dteiofo approfon 
duo tre, §tt Stan Onm « la 
Union* Sovietic* Ma anwtdo 
ti r**M***r* qnetto *mio*o'> 
Intamto *ti t*r**U*mi •ocasjin-
no I* loro oecHjuatM* e la 
resistenza araba * palesttne 
%e si rafforza * si svUnfpa 
ogni giorno M pin, U 
r* H * instiled* asf 
Orient* * rtseMa 41 
ta Ouerru dei Trent"*****. 

t amor-
M**tc 
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