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Uno dei punti piu acuti 

dello scontro sociale e politico 

Una scuola nuova 
per andare avanti 
La strategia della classe operaia e delle masse popolari • Perch^ la 
Conferenza nazionale del PCI per la scuola - Non dibattito fra specialisti 
L'operazione «blocco d'ordine» - Decisivo lo sviluppo di un vasto mo-
vimento di lotta - La profonda impronta classista del sistema scolastico 

II 26, 27 e 28 febbralo a 
Bologna si riunlra la Con
ferenza nazionale del PCI 
sul probleml della scuola. 
Questo artlcolo del compagno 
Chiarante apre un dibattito 
che dovra preparare la Con
ferenza. 

Al centro della Conferen
za nazionale del PCI per la 
scuola, che si terra a Bolo
gna alia fine di questo me-
se, vi sara il tema del ruo-
lo che la battaglia contro 
l'attuale realta scolastica, 
per una scuola profonda-
mente rinnovata, ha nel 
quadro della lotta che il 
movimento operaio conduce 
per una diversa direzione 
politica del Paese e per la 
trasformazione della socie
ta italiana. Non si trattera 
percio — come gia ha sot-
tolineato, sull' Unita, il com
pagno Napolitano — di un 
dibattito fra specialisti: ben-
si di una Conferenza che, 
analogamente a quella ope
raia e contadina, vedra im-
pegnato il complesso della 
organizzazione di partito — 
quadri di fabbrica e di se-
zione, dirigenti di Federa-
zione e eompagni operanti 
nelle organizzazioni di mas-
sa o negli Enti locali, ac-
canto a studenti, insegnanti, 
lavoratori della scuola — 
nella valutazione dei risul-
tati conseguiti con le lotte 
degli ultimi anni e nella 
precisazione di una linea di 
iniziative e di mobilitazione 
che estenda e consolidi lo 
schieramento delle forze im-
pegnate in questa battaglia 

Questa impostazione cor-
risponde, innanzitutto, al ri-
lievo politico che la questio-
ne scolastica ha assunto. La 
scuola e oggi non solo uno 
dei campi in cui in modo 
piu clamoroso si manifesta 
l'incapacita delle attuali clas-
si dirigenti di dare una ri-
sposta positiva alle richie-
ste di grandi masse di gio-
vani e di lavoratori e ai pro-
blemi di un diverso svilup
po del paese: ma e divenuta 
uno dei punti in cui piu 
acuto e piu delicato e lo 
scontro sociale e politico, 
uno dei terreni essenziali 
per lo sviluppo della strate
gia deU'unita e delle allean-
ze della classe operaia. 

Saldatura 
fra le lotte 

E' oggi posta in atto nella 
scuola, da parte del gover-
no, una linea di manovra 
che, combinando qualche 
concessione corporativa con 
timidi e assai parziali spun-
ti riformistici e con il ri-
corso ai tradizionali stru-
menti autoritari e repressi-
vi, cerca di recuperare al-
meno una parte del terreno 
perduto, di mascherare le 
tensioni e disperdere le 
spinte rinnovatrici, di rico-
stituire un blocco di inte-
ressi e di posizioni modera
te. Ma questa manovra si 
intreccia da un lato con un 
tentativo esplicitamente rea-
zionario, che punta sulla 
crisi che ha investito la col-
locazione sociale di larghe 

categorie di ceto medio e 
che proprio nella scuola ha 
alcune delle sue manifesta-
zioni piu acute, e cerca di 
trovare in questa crisi la 
base per un'operazione di 
destra, o all'insegna di un 
«blocco d'ordine» da op-
porre alle lotte studentesche 
o nelle forme di un rilancio 
attivistico piu o meno di-
chiaratamente fascistizzante; 
mentre, d'altra parte, il rin-
novarsi delle lotte degli stu
denti, il legame positivo che 
in molti casi si e determina
te) con le lotte operaie e con 
quelle per le riforme, la cre-
scita di una mobilitazione 
di base attorno ai temi del 
rinnovamento della scuola, 
confermano le grandi poten-
zialita che esistono, nella 
scuola e attorno ai suoi 
problemi, per l'allargamento 
e il rafforzamento dello 
schieramento e delle allean-
ze della classe operaia. Tra-
durre in atto queste poten-
zialita, battere i tentativi di 
destra e nello stesso tempo 
sventare la manovra mode-
rata, lavorare a questo sco-
po a una saldatura organi-
ca fra le lotte studentesche 
e le lotte operaie e popolari, 
conquistare a questo schie
ramento larghi strati di in
segnanti e di lavoratori del
la scuola, e percio uno dei 
punti fondamentali per apri-
re uno sbocco positivo alia 
crisi che e aperta nella so
cieta italiana 

Proprio in questi giorni 
sono stati resi noti, dal Mi-
nistero della Pubblica Istru-
zione, i dati relativi alia 
consistenza della popolazio-
ne studentesca, nel corrente 
anno scolastico, nei vari gra-
di dell'istruzione: sono dati 
assai significativi, sufficienti 
da soli a dimostrare la pro
fonda impronta classista del 
sistema scolastico e a fare 
giustizia di tante parole 
vuote con le quali si e cer-
cato di offrire qualche alibi 
di comodo — imputando la 
crisi della scuola essenzial-
mente alia difficolta di fron-
teggiare un troppo rapido 
aumento del numero degli 
iscritti o agli inevitabili 
scompensi prodotti dalla sco-
larizzazione di massa — alia 
politica governa tiva. 

In realta, solamente a li-
vello universitario — cioe la 
dove il prolungamento del
la scolarita assume oggi, in 
misura marcata, anche i ca-
ratteri di un fenomeno di 
mascheramento o di rinvio 
di situazioni di disoccupa-
zione — si e avuto rispetto 
all'anno scorso un sensibile 
incremento degli iscritti, 
pari a circa il 14 per cen
to. Assai modesto, invece, e 
stato l'aumento nelle scuole 
medie superiori (poco piu 
del 5 per cento), e cio ben-
che il numero dei giovani 
fra i 14 e i 19 anni che fre-
quentano queste scuole, com-
presi gli istituti professiona-
li, abbia raggiunto solo una 
percentuale che supera di 
poco il 40% e che rimane 
percio nettamente inferiore 
alle percentuali di scolariz-
zazione che si registrano in 
tutti i paesi ad avanzato 
sviluppo industriale. Del 

UNA RIVOLUZIONE NEL CAMPO DELLE LINGUE 

Scoperto dagli inglesi 
un disco simultaneo 

che vi fa parlare subito 
Inglese o Francese o Tedesco 

Gratis dischi simullanei di prova anche agli ilaliani 

Una \olta. per imparare le 
lingue ci voleva sopraltutto 
molto tempo. Oggi. iranne 
che nelle scuole, ogru me-
todo d stato rivoluzionato 
dagli Inglesi che hanno in-
ventato un disco simuitaneo 
che vi fa parlare e capire 
SUBITO intere frasi in In
glese. Francese e Tedesco. 

E" difficile spiegare qui 
tutti i dettagli. ma il nostro 
cornspondente da Londra ci 
comumca che il famoso Isti-
tuto Intcrnazionale Lingua-
phone ha deeiso di stanziare 
50.000 stcrhne per diffondere 
questi nuovi dischi, regalan-
do, naturalmente senza il 
minimo impegno, un vero 

disco simultaneo di prova a 
45 giri e un opuscolo con 
le spiegaziom per la prova 
e il corso successive. 

Come fare per a\ere graUs 
il disco simultaneo? E' sem-
phce. Basta scrivere a: « La 
Nuova Favella Linguaphone -
Sezionc U/5 • Via Borgospes-
so, 11 • 29121 Milano », alle-
gando quattro francobolli da 
50 lire Tuno per spese. H 
matenale vi arnvera a casa 
gratis e senza alcun impe
gno. Ma bisogna scrivere 
oggi stesso, perche il oon-
tingente di dischi simultanei 
di prova e limitato e sareb-
be un peccato rinunciare a 
questo privilegio. 

tutto irrisorio e stato Tin-
cremento dei frequentanti 
(il 4% circa) nella scuola 
materna, dove assai piu del
la meta dei bambini fra i 3 
e i 6 anni non trova posto 
in una scuola, sia essa pub
blica o privata. Nella stessa 
scuola obbligatoria, in prati-
ca solo nelle elementari, si 
e raggiunta una scolarizza-
zione quasi integrale (ma ri
mane la piaga delle ripeten-
ze, che su meno di 5 mi-
lioni di iscritti incidono per 
circa mezzo milione, di cui 
120.000 gia nella prima clas
se); mentre nella scuola me
dia, con 2.160.000 iscritti, e 
facile calcolare, tenuto con-
to dei piu che 200.000 ri-
petenti e degli alunni in ri-
tardo negli studi, che sono 
non lontani dal mezzo milio
ne i ragazzi fra gli 11 e i 14 
anni che non frequentano 
piu la scuola. 

Disoccupazione 
intellettuale 

Non e'e bisogno di sotto-
lineare quale sia la realta 
di classe che sta dietro que
ste cifre: esse confermano 
che una massiccia selezione 
rimane, nei fatti, alia base 
del sistema scolastico. 

Lo sviluppo scolastico che 
si e avuto in Italia in que
sti anni riflette infatti acu-
tamente tutte le distorsioni 
e le contraddizioni determi
nate dallo sviluppo capitali-
stico del paese; e come in 
altri campi, anche nella 
scuola il permanere di si
tuazioni gravi ed estese 
di arretratezza si intreccia 
strettamente con le tensioni 
nuove proprie del capitali-
smo mature Se alia base 
della piramide scolastica 
continua, infatti, a verificar-
si un fenomeno massiccio 
di esclusione e di discrimi-
nazione che non e del resto 
solo il riflesso di ritardi e 
di carenze, ma e in stretto 
rapporto con il ruolo che il 
capitalismo italiano ha as-
segnato a vaste zone del 
paese, di essere area di ri-
serva di manodopera non 
qualificata e a basso prez-
zo, destinata all'emigrazione, 
all'occupazione precaria, al 
sottosalario, d'altra parte, 
verso l'alto di questa pira
mide, gia hanno assunto 
consistenza quei fenomeni 
di disoccupazione tecnica e 
intellettuale e di uso della 
< scuola lunga > come stru-
mento di contenimento del
la popolazione attiva, che 
sono espressione, nel capi
talismo avanzato, dell'inca-
pacita di assicurare un pie-
no sviluppo delle forze pro-
duttive e di proporre un di
verso sistema di organizza
zione e divisione sociale del 
lavoro. E se un processo piu 
che palese di senescenza e 
di disfacimento ha investito 
la vecchia organizzazione 
scolastica e il suo tradizio-
nale bagaglio culturale, non 
meno evidente e la crisi 
che deriva dal mancato col-
legamento della scuola con 
i problemi nuovi, proposti 
con tanta acutezza dalle lot
te operaie e popolari 

Per questo la lotta per la 
riforma dell'istruzione inve-
ste oggi nodi decisivi del 
rapporto tra scuola e socie
ta. La crisi che e aperta 
nella scuola ha radici pro-
fonde nella realta economi-
ca e sociale del paese; chia-
ma in causa i temi dell'oc-
cupazione, deU'organizzazio-
ne del lavoro, le scelte di 
fondo che riguardano l'av-
venire della nostra societa; 
consente una lotta per una 
estensione effettiva della de-
mocrazia e per un interven-
to delerminante delle forze 
popolari in uno dei campi 
piu delicati dell'organizza-
zione sociale quale e, ap-
punto, la scuola; e crisi non 
solo politica, ma dell'ege-
monia culturale e ideale del
la classe dirigente borghese 
nel processo di fonnazione 
delle nuove generazioni. 

Nel dibattito alia prossi-
ma Conferenza nazionale il 
nostro partito affrontera 
questi temi con la consapc-
volezza che su di essi per-
mangono, cosi neirelabora-
zione' come nelPiniziativa, 
vuoti da colmare, posizioni 
di inerzia da rimuovere, vi-
sioni riduttive e settoriali 
da superare: ma con la con-
vinzione — questo e il pun-
to — che compiere un passo 
avanti su questo terreno e 
oggi indispensabile non solo 
per rispondere ai problemi 
che con tanta urgenza si 
pongono nella scuola, ma 
per lo sviluppo complessivo 
del movimento di lotta del
la classe operaia e delle for
ze popolari italiane. 

Giuseppe Chiarante 

II terremoto ha colpito piu gli uomini che non le opere d'arte 

Tuscanta DUO vhwe ancora 
I danni artistici sono meno catastrofici di quanta si potesse pe nsare grazie anche ad alcune opere preventive di difesa - Gra
ve e invece la situazione dei senza-tetto - In pochi mesi la citta vecchia potrebbe essere nuovamente abitabile recuperando 
la primitiva struttura urbanistica e offrendo ambienti di vita pi 0 razionali - L'opera dei restauratori e il timore della pioggia 

Una madre eccezionale 

Una eccezionale fotografia su un awenimento certamente non comune. II 
cucciolo era stato abbandonato e probabilmente sarebbe morto affamato se 
non fosse stato adottato da una madre eccezionale. Tutti e due ora vivono 
f el ici e contenti in California , 

II problema che oggi mobili-
ta. con autentica passione, ar-
cheologi ed esperti della So-
vrintendenza d'arte del Lazio 
e — per quanto riguarda Tu-
scania — di altissimo conte-
nuto civile e popolare. Par-
lando con alcuni di questi stu
dios! ed esperti si ha netta la 
impressione che forse nessuno 
piu di loro sia stato toccato 
dal dramma umano che ha 
travolto la popolazione dei tu-
scaniesi, nessuno piu di loro e 
teso — proprio per salvare il 
significato e il valore storico 
e artistico profondo di questa 
citta preziosa — a mantenere 
intatto, per quanto e possibi-
le. Vhabitat naturale della 
vecchia citta, a restituire ai 
cittadini di Tuscania strade e 
piazze e case rese finalmente 
anche piu civili nelle strutture 
interne, ma senza inutili e 
prscarie brutture. 

Per dirla in altri termini: 
non e'e bisogno di ruspe. di 
rifacimenti « ex novo > orridi 
che costruiscano un qualunque 
Tufello (come la Tuscania 
nuova dove, con netta e visi-
va separazione di classe. sono 
cresciute le solite palazzine in 
cemento armato): e'e piutto-
sto bisogno di rinsaldare e ga-
rantire le mura esteme della 
citta vecchia. che fra l'altro 
hanno mostrato di reggere be
ne alle scosse. e di rifare da 
capo, con cura e modernita, 
gli interni dove deve tornftre 
la popolazione vera di Tusca
nia per abitarla come una 
citta viva. In tale prospetti-
va va esclusa anche — mi di-
cono con fermezza — 1'idea 
paradossale di creare una sor-
ta di Pompei o una Disney
land archeologica, disabitata 
e resa artificiosamente «mu-
seo>. E le soluzioni valide. a 
volerle trovare, ci sono. 

Tomba della Regino 
II bilancio dei danni artisti

ci anche se grave e in realta 
meno catastrofico di quanto si 
potesse pensare. Vediamo in-

ytanto.i monumenti piu.'anti-
chi. Le strutture roman^-del
la cripta della basilica roma-
nica di San Pietro non hanno 
subito danni; nemmeno quelle 
che stanno sotto l'altra basili
ca. pregevolissima ma meno 
importante della prima, di 
Santa Maria Maggiore. La cit
ta antica di Tuscania non era 
conosciuta — forse ora. in 
qualche punto. si potranno fa
re degli scavi — perche a dif-
ferenza di quanto accadde a 
Tarquinia, la Tuscania me-
dievale sorse esattamente so-
pra quella antica e non vici* 
no ad essa. Grandi erano i ti-
mori per i tesori della necro-

poli. C'd qui la famosissima 
tomba della Regina. profondis-
sima, intersecata da cunicoli, 
ricca di tesori preziosi. Qui c'6 
veramente da ringraziare la 
previdenza degli esperti: la 
Tomba della Regina era in 
condizioni pietose e solo un 
anno fa fu finalmente restau-
rata dalla Sovrintendenza 
che gli costrui sopra una sor-
ta di «tetto x> con putrelle di 
acciaio che hanno tenuto fer-
mo tutto: la tomba altrimen-
ti oggi non esisterebbe piu. 
Come si vede i tesori artistici 
si possono salvare dagli even-
ti naturali se si interviene be
ne e in tempo. II complesso 
della necropoli si 6 tutto sal-
vato (ci sono le note tombe 
della famiglia Corunas che ha 
dato alcuni dei pezzi bronzei 
piu belli due o tre anni fa) e 
lo stesso pud dirsi per la 
tomba in superficie che sta in 
Iocalita Peschiera e risale al 
sesto secolo a.C. Anche quel
la era stata imbrigliata e re-
staurata provvidenzialmente a 
suo tempo. 

Diverso il discorso per le 
Basiliche che hanno subito 
danni anche gravi. A Santa 
Maria Maggiore si e scollata 
la facciata che pero e rimasta 
intatta (tranne qualche pietra 
caduta) e in piedi: e restau-
rabile. II campanile che aveva 
gia subito molti danni dal tem
po. ha avuto qualche altro crol-
lo non gravissimo: gli affre-
schi sono gia sotto cura e i 
danni non sembrano irrime-
diabili. II professor Faldi che 
dirige i lavori e sovrintende 
alle opere d'arte per il Lazio, 
dice che l'opera di < bendag-
gio» degli affreschi e gia a 
buon punto e sottolinea che 
questi affreschi sono di ine-
stimabile valore. in quanto 
unica testimonianza dell'ulti-
ma scuola romana fra il '200 
e a '300. 

Trepidanti — e il caso di 
dirlo — archeologi ed esperti 
si sono avvicinati alia piu bel-
la delle Basiliche, San Pietro. 
Qui sono crollati il rosone del
la facciata e il catino dell'ab-
side. * H rosone e caduto in 
verticale rompendosi in mille 
pezzi, ma il restauro lo resti-
tuira identico e intatto: ogni 
scheggia e stata recuperata e 
si e potuto rivederne ogni par-
ticolare. da vicino. in tutta la 
sua bellezza. L'abside e invece 
proprio < saltata >. come mi 
dicono. crollando nel presbite-
rio. II catino si potra facil-
mente ricostruire ma la perdi-
ta maggiore che si rischia e 
quella degli affreschi, in par-
ticolare un Giudizio universale 
del XIV secolo molto bello che 
si e sfasciato al suolo. Si pos
sono recuperare i pezzettini 
sparsi ovunque fra le mace-
rie e in questo lavoro noi ita-

liani abbiamo i migliori spe
cialisti del mondo: il pericolo 
e la pioggia. Perchd se pio-
ve i brandelli dell'affresco di-
ventano poltiglia inservibile. 
Ecco quindi che si sta prov-
vedendo a tempo di record 
(speriamo almeno) a costruire 
un « ombrello > di plastica ret-
to da tubi Innocenti. che co
pra il buco vuoto dell'abside 
crollata. Gravi i danni alia ro-
manica Chiesa dei Martiri. 
pregevole anche se meno im
portante delle due basiliche. 

Niente elicotferi 
Salvo, grazie a un po* di 

fortuna nella sciagura. il pre-
zioso museo che gia e stato 
sgombrato (in due giorni, con 
encomiabile prontezza). Sul 
museo va spesa qualche paro-
la circa la precipitosita di cer-
ti eventi nelle ore del dram
ma: il tetto si era scollato e 
quindi stava su precariamen-
te e proprio li davanti si sono 
fatti scendere gli elicotteri 
della TV e dei Carabinieri che 
con lo spostamento d'aria dei 
rotori stavano per fare preci-
pitare la situazione. Un ri-
schio simile si e corso anche 
per quanto riguarda pezzi del
l'abside di San Pietro e pez
zi dell'affresco. Ora si e di-
sposto con piu prudenza cir
ca questi elicotteri. 

II problema adesso si spo-
sta dal bilancio tecnico al di
scorso genuinamente politico 
che dicevamo all'inizio. Occor-
re che i quattromila senzatetto 
abbiano subito alloggi civili 
e solidi (si e pensato alle vil-
lette vuote. in questa stagio-
ne. di Tarquinia - Mare?, la 
proposta me l'ha indicata un 
archeologo ma e stata avanza-
ta formalmente dal comune 
c rosso » di Tarquinia propo-
nendo la requisizione di emer-
genza delle villette stesse; ora 
deve decidere il Prefetto): oc-
corre anche perfl che si guar-
di, con celerita ma con lucidi-
ta. al problema della ricostru-
zione di Tuscania vecchia che 
deve tornare ai tuscaniesi con 
ambienti nuovi e civili fra le 
vecchie mura, la dove risul-
tino solide e sicure. Ci voglio-
no soldi, per questa opera — 
che rappresenterebbe un mo-
dello a livello mondiale — e 
ci vuole anche del tempo. 
parecchi mesi. Gli abitanti 
non possono aspettare in ten-
de o capannoni (come fanno 
a vuoto da quasi quattro anni 
ormai i terremotati del Beli-
ce) e per farli aspettare oc-
corre dare loro subito case 
vere. Non e affatto impos-
sibile. 

Ugo Baduel 

Un'analisi concreta e quindi anche critica sulla battaglia di Amman 

La Resistenza palestinese s'interroga 
Un libro di Romano Ledda - La lotta dei fedayn e parte integrante dell'azione di tutti i popoli per la liberta e I'emancipazio-
ne dall'oppressione coloniale e imperialista e dallo sfruttame nto capitalistico - La «profonda autocritica» del popolo israeliano 

Per molto (per troppo) tem
po. la sinistra europea ha col-
tivato idee, immagmi, giudi-
zl non corretti, e qualche vol-
ta profondamente sbagliati, 
sulla natura della resistenza 
palestinese, sulla sua forza, 
sulla sua ideologia, sulle sue 
prospettive reali di sviluppo, 
di affermazione e di vlttoria. 
Le idee sbagliate erano soprat-
tutto diffuse in quei gruppi 
che vanno nervosamente cer-
cando nel Terzo Mondo ed o-
vunque vi siano sommovimen-
ti, fatti d'armi e spargimenti 
di sangue, facili e sbrigativi 
surrogati di rivoluzioni euro-
pee giudicate di volta in volta 
o c imminent! », ma «tradite », 
o « storicamente impossibili ». 

Merito del libro di Romano 
Ledda («La battaglia di Am
man », Editor! Riuniti, L. 700) 
e, a parer nostro, innanzitutto 
quello di chiudere il capitolo 
della mitologia e della propa
ganda per aprire il capitolo 
deH'analisi concreta e quindi 
anche critica. II punto di vista 
deU'autore (superfluo sottoli-
nearlo) e naturalmente quello 
di un alleato della resistenza 
palestinese, e di un amico per-
sonale di alcuni dei suoi diri
genti, illustri od oscuri. Ma la 
consapevolezza che la lotta dei 
palestinesl e parte integrante 
della lotta di tutti i popoli per 
la liberta e 1'emanclpazione 
daU'oppresslone coloniale ed 
imperialista e dallo sfrutta-
mento capitalistico non impe-
disce a Ledda di guardare 
con splrito critico agli atti, 
alle idee, alle scelte del no-
stri alleati. Tale e anzi — 
ci sembra — lo scopo fonda-
mentale del libro, al di la del
la partecipazione emotlva, del
le simpatie politiche ed 
umane. 

La battaglia di Amman del 
settembre "70 e stata un mo-
mento culminante (non il pri-
mo, ne l'ultlmo, come altre 

Guerriglieri palestfnesi fotografati in una via di Amman, con fucili mitragliatori 

recentissime crisi dimostrano) 
del tentativo impenalistico di 
liquidare la rivoluzione pale
stinese. Essa e «un aweni
mento decisivo, nel senso che 
dopo il suo accadimento nulla 
sara piu come prima». «Al 
di la dei suoi svolgimenti im-
mediati. pu6 essere considera-
ta anche uno spartiacque sto
rico nel mondo arabo e per 
il popolo israeliano*. II mon
do arabo ha mostrato a nudo 
le sue contraddizioni politiche 
e di classe. Un monarca feu-
dale, fantoccio degli imperia
list!, e stato lo strumento do
cile (quanto. per fortuna, lnef-
flcace) di un'iniame tradi-
mento. Di fronte al massacro 
del palestinesi — freddamente 
perpetrato da ufficiali e solda-
ti arabi sotto gli occhi compia-
clutl di Dayan — sono crollata 
molte illusioni. Gli altri gover-
ni arabi hanno manifestato, 
quasi tutti, difficoltk a capire 

e a lntervenire tempestiva-
mente, ed alcuni (monarchic! 
o borghesi) qualcosa di peg-
gio: una prepotente tendenza 
alia manovra subdola. al com-
promesso reazkmario, al dop-
pio e triplo gioco, al gesto sot-
tobanco che smentisce la pa-
rola demagogica e ipocrita. 
Sotto le macerie di Amman 
sono rimasti stritolati e sepol-
ti non solo i corpi di uomini, 
donne e bambini sterminati 
per conto del «loro • re, ma 
anche molti equivoci che si 
trascinavano da anni, sempre 
piu logori, evident! e irritanti. 
Oggi tutto e piii chiaro, do-
lorosamente piu chiaro. 

Ma anche la resistenza e 
uscita dalla prova durissima 
con la consapevolezza di dover 
procedere ad un riesame auto-
critico del suo passato, del 
suoi metodJ d! lotta, dei suoi 
criterl organlzzativi, della sua 
ideologia, della sua linea poU-

tica. I problemi deU'unita fra 
movimenti e gruppi ancora di-
visi; i rapporti con le masse 
palestinesi e giordane; la ca
pacity — o meno — di rende-
re piu incisiva, profonda ed 
efflcace l'azione politica e mi-
litare nei territori occupati; 
la necessita di porre fine agli 
«slogans mtempestivi », alia 
«fraseologia reboante *, al 
« velleitarismo», ai « gesti 
clamorosis (ma forse inutili e 
dannosi, come i dirottamenti 
di aerei da parte del Fronte 
popolare, sul quali l'autore 
esprime un giudizio — suo e 
della resistenza — meditata-
mente negativo): ecco alcuni 
dei temi che i palestinesi sot-
topongono ora ad una discus-
alone vivace ed appassionato. 

Perche. tranne rarissime ec-
ceziom, ufficiali e soldati gior-
danl non si sono ribellatl al-
l'ordine di uccldere i loro fra-
telli jedaynr Perche, negli 

altri paesi arabi, le masse 
non sono insorte in favore del
la resistenza? Perche «la re
sistenza ha rivelato la sua for
za principale nelle citta e non 
nelle campagne»? Perche i 
contadini giordani *sono re-
stati neutrali, o ostili» (a! 
guerriglieri) o K hanno prefe-
rito fuggire in Siria», suben-
do, in sostanza. l'influenza dei 
capi tradizionali che li hanno 
spinti a seguire, in generale, 
11 re e i suoi general! rea-
zionari? 

La resistenza s'interroga. 
cercando neH'autocritica il 
punto di partenza e lo stru
mento di un salto di qualita, 
di una nuova maturazione. 
Riferisce Ledda: «E* finito il 
tempo delle facili illusioni, 
della euforia della nostra ri
voluzione. Tra gli insegnamen-
ti venuticl dalla battaglia di 
Amman e da cib che l'ha ac-
compagnata e'e anche quello 

della austerita, della coscienza 
piu forte della lunghezza del
la nostra lotta, degli ostacoli 
che incontra, della complessi-
ta del cammino da percorrere 
per giungere alio scopo *. 

La capacita autocritica e se
gno di vitalita. Dal tentativo 
di sterminio, la resistenza e 
uscita duramente provata, dis-
sanguata, ma vincitrice. Piu 
forte e piu matura. Folle sa
rebbe ora negarle un posto di 
primissimo piano nella vicen-
da mediorientale, e decisivo 
nel cconfrontov con Israele. 
Questa — awerte Ledda — e 
una delle conseguenze non mi
nor! della battaglia di Amman 
csu cui forse non si e anco
ra abbastanza riflettutov. Gli 
israeliani hanno scoperto I pa
lestinesi, «hanno visto che i 
presunti " terrorist!" sono 
una realta nazionale viva, con 
una dimensione "eroica"». 
Perci6 * nessuno ormai in 
Israele potra impedire che il 
problema dei diritti del popolo 
arabo di Palestina divenga un 
fattore politico internet, inseri-
to con forza nel cuore della 
vita israeliana. Sara anzi que
sto problema che nel tempo 
incrinera il cemento sciovi-
nista...». 

Senza farsi illusioni («il 
cammino In una crisi interna 
all'attuale Stato dlsraele, lo 
sappiamo, e lungon) l'autore 
indica in una « profonda auto
critica » del popolo israeliano, 
che sara «inevitabile». uno 
degli element! necessari alia 
soluzione del problema pale
stinese attraverso • la nega-
zlone deU'impianto (razzista, 
N.dJl.) datosi dallo Stato di 
Israele» e la costruzione di 
una nuova societa democrats 
ca in cui arabi ed ebrei pos-
sano convivere in pace e in 
giustizia. 

Arminio li 
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