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Un momento londamentak della battaglla 

per la riforma della scuola 

Iniziativa di massa 
per i libri di testo 
Nei tre anni di scuola media ogni ragaz-
zo spende 60.000 lire di l ibr i obbliga-
tor i , piu i dizionari - Un fatturato di 
ottanta mil iardi per gli editori scolastici 

Nelle ultime settimane dl 
quest 'anno seolastico, nccanto 
agli altri trudizionali temi 
mobilitanti (gratuita, carenze 
quantitative, doposcuolu, ecc.) 
ha destato un crescente inte
resse sia fra gli insegnanti sia 
fra i genitori la scelta e la 
adozione dei libri di testo nel-
la scuola dell'obbligo: su que-
.sto tenia si sono sviluppate 
— ancora sporadicamente, ma 
con costante intensificazione 
— una serie di iniziative che 
<h per se stesse significano un 
ulteriore salto qualitativo nel-
la battaglia popolare per una 
scuola diversa; fra le inizia
tive basti r icordare la mostra 
l tmerante organizzata dai co-
muni di Reggio Emilia. Cor-
reggio, S. l l ano , intorno alia 
quale si sta destando ovun-
que un vivissimo interesse. 

11 problema dei libri di te
sto coinvolge innanzi tut to le 
lamiglie: se, infatti, essi sono 
gratuiti nelle scuole elemen-
tari , comportano costi tutt'al-
t ro che indifferent i le solo 
molto parzialmente coperti 
dai buoni-libro) nei t re anni 
della scuola media, anehe per
che accanto ai manuali veri 
e propr i gli editori hanno mol-
t iphcato ii numero di testi 
complementari (dalle antolo-
gie di ogni tipo alle cartelle 
per le ricerche, ed ora arrive-
remo alle video-cassette), che 
costituiscono una tentazione 
non trascurabile per l'inse-
gnante (c'e anche 1'illusione 
di qualificare e segnalare il 
propr io msegnamento attra-
verso la scelta degli strumen-
ti>. 

I contenuti 
Al di la pero delle preoccu-

pazioni di ordine economico 
se ne stanno affacciando al-
t r e di ben al t ra portata , rela
tive ai contenuti di questi te
sti . siano o no gratuiti: sul-
1'esempio dei compagni di Ge-
nova, comitati di geniton e 
msegnanti (abbiamo sott 'oc-
chio un buon lavoro svolto 
presso il «Circolo culturale 
" L'isola di Milano " ») si so
no riuniti ad analizzarli, ne 
hanno rilevato i limiti pauro-
si U'arretratezza culturale, la 
meschinita sentimentaloide, la 
ideologia reazionaria), hanno 
indicato i modi per organiz-
zare anche su quest si base 
un'azione di protest a a largo 
raggio per il prossimo autiin-
no ( t ra l 'altro. potrebbe es-
sere questa una delle s t rade 
pe r dar senso e valore alle 
tanto discusse assemblee di 
genitori presso le scuole). 

Insieme con le famighe si 
son fatti sentire alcuni inse-
gnanti, socialmente e politica-
mente sensibili, che nei testi 
a loro disposizione (soprat-
tu t to nelle elementari) avver-
tono da im lato u n ostacolo 
— che si aggiunge a quello 
sempre piu minaccioso del-
l 'autorita scolastica — contro 
ogni tentativo di innovazione 
didattica f il testo come unico 
s t rumento di lavoro, mancan-
do i fondi e le autorizzazioni 
pe r dotare le classi di stru-
menti alternativi. comporta 
l 'atteggiamento autori tario di 
chi insegna e passivo di chi 
impara ) . e daH'altro lato un 
oggetto mortificante per chi 
lo deve spiegare e deve du-
rare fatica a smitizzare il pre-
stigio della c a n a stampata. 

„a contrastare quel mondo di 
sciocchezze istituzionalizzate 
che si presenta con l'avallo 
dello Stato, della scuola. del-
l ' industria culturale. La qua
le. infine, e la piu diretta m-
teressata. 

In un convegno organizzato 
dai Club Turat i di Milano 
• da segnalare pe r la sua tem-
pestivita e per la varieta dei 
contributi) uno dei relatori 
h a il lustrato alcuni dati di 
pe r se eloquenti: nei t re an
ni di scuola media un ragaz-
70 spende oltre 60.000 lire di 
libri obbligaton. piii due di
zionari la lmeno altre 10.000 
lire); se si tien conto che 
gh aiunni delle elementari 
son put di cinque milioni e 
quelli delle scuole supenor i 
piii d i un milione e mezzo, se-
condo i dati dell'Associazione 
I tahana Editori . il fatturato 
dei h b n scolastici si aes i ra 
sugli 80 miliardi annui (dizio
nar i a parte: circa 8 miliardi 
m piu) . diviso fra circa tre
cento case editrici. di cui una 
quindicma di notevole entita. 
A cio va aggiunto che i costi 
di produzione del testo sco
lastico sono sensibilmente m-
feriori a quelli degli a i m set-
t o n editoriali: perche curati 
da pochi reda t ton imeni i e 
affidati pnncipalmente a col 
laboratori esterni (nasati a 
cott imo. senza contributi . a*. 
soldati stagionalmente). per 
che fabbricati durante i tem
pi mort i deKe tipografie. per
che spesso nempi t i con mate-
n a h gia a l tnment i sfruttati; 
di conseguenza ie se s: ag-
giunge che bastano poche ado-
zioni — gli editori m genere 
se le assicurano prevent wa-
mente — per ammor ta re ie 
spese) I guadagni raggiungo-
n o pur.te scandalose, mentre 
i prezzi di copertina "siano 
i libri pagati dallo Stato o 
diret tamente dai cittadini) po-
t rebbero essere sensibilmen
te abbassati . In qualsiasi Pae-
se socialista tut t i l libri, e 
in particolare quelli scolasti
ci, costano cifre irrisorie, da 
noi del tut to impensabili. 

Tuttavia. una volta premes-
.se queste considerazioni. n-
sulta evidente che il proble
ma non e i.solato ne isolabilo 
dai discorso generale sulla 

scuola: ogni visione settoria-
le trascina irrimediabilmente 
su un terreno insidioso, quel
lo puramente tecnistico della 
didattica da un lato (che pub 
anche essere sterilizzato da 
ogni coloritura ideologica), 
quello degli interessi catego-
riali daH'altro (che pub por-
tare a un'ulteriore frantuma-
zione dello schieramento pro-
gressista, a una accentuata 
contrapposizione degli inse-
gnanti ai genitori, nel caso 
in cui l'azione di denuncia e 
di protesta muova da una par
te sola). E ' vero invece che 
il libro di testo e la prova 
piu tangibile. anche per chi 
non e addetto ai lavori, di 
quel che avviene dentro la 
scuola. del suo ri tardo cultu
rale anche rispetto alio stes-
so sviluDpo tecnologico neo-
capitalistico, dei luoghi co-
muni diventati tabii, e soprat-
tutto dei suoi contenuti clas-
sisti che mirano a perpetuare 
l'ideologia borghese (la fami-
glia, la religione, il lavoro, 
l'accettazione del nroprio de-
stino) ed a impedire alle gio-
vani menti di pensare. Per 
questo, la discussione su que-
sto problema puo divenire di 
interesse generale e supera-
re i pericoli che dicevo: quel 
che importa e t rovare il pun-
to di raccordo fra la sensi-
bilita di singoli individui (sia
no essi insegnanti, studenti. 
genitori) ed il movimento di 
massa per il rinnovamento 
della scuola, che si e svilup-
pato nel modo che tut t i sap-
piamo. 

Una forma valida di prote
sta e anche quella assunta 
dagli insegnanti che in queste 
sett imane si sono rifiutati di 
scegliere e adot tare i libri 
di testo: il problema nero e 
di rendere piii espliciti. an
che attraverso pubblici dibat-
titi, i consensi serpeggianti 
fra molti genitori. e dare un 
respiro Diu ampio a auesta 
azione di rigetto che si pre
senta come una fase transi-
toria della lotta per il rinno
vamento dei contenuti della 
scuola. Insomma, l'insegna-
mento sorret to soltanto dai 
libro di testo non e certo il 
migliore degli insegnamenti 
possibili (anzi!); ma — una 
volta acquisito che il testo 
non e l'unico s t rumento le-
gittimo — esso puo contri-
buire al processo di verifica 
fra le nozioni codificate ed i 
risultati di riflessioni indivi-
duali. che sono state stimo-
late da tutti gli altri strumen-
ti della biblioteca di classe 
esaminati at tentamente nelle 
ore a disposizione (in una 
scuola, ovviamente. a tempo 
pieno). Direttori didattici e 
presidi che ostacolano questa 
azione costruttiva. che appel-
landosi a regolamenti inesi-
stenti (devono ancora mo
st rarci la legge che costringe 
gli insegnanti a adottare i te
sti e i genitori a comprarl i : 
e questa una prassi di como-
do. che sappiamo a chi ser
ve) minacciano di sanzioni 
I come e a w e n u t o recentemen-
te) insegnanti impegnati in 
uno sforzo di rinnovamento, 
altro non sono che la piii ot-
tusa espressione di una strut-
tura burocratica che non ha 
piu alcuna ragione d'essere. 

I programmi 

Massicci scioperi contro la folle spirale delle spese militari 

La « macchina bellica > stritola Israele 

i 

Tanto piii che le oossibili-
ta di lotta sono infinite, ed 
affiorano via via. Nelle ele
mentari , dove gia il testo e 
gratuito, si t ra t ta di condi-
zionare gli editori a confezio-
nare un prodot to completa-
mente diverso: la denuncia 
esplicita, assembleare. della 
qualita scadente dei loro te
sti puo sostenere un'azione di 
massa per il rifiuto e per la 
loro totale trasformazione; la 
radicale revnsione dei pro
grammi iresi piii moderni e 
coordinati con quelli della me
dia infenore e superiore) por-
tera a una vera e propria va-
nificazione degli attuali con
tenuti; una nuova impostazio-
ne di tutte le scuole di for-
mazione degli insegnanti e 
delle loro forme di recluta-
mento renderebbe di per se 
stessa inutilizzabili antiquati 
s t rumenti di lavoro <e una 
questione di fondo: con certi 
insegnanti quaiunque stru
mento e sbagliato). Nella me
dia mferiore si t ra t ta di por-
tare fino in fondo la lotta per 
la totale gratuita: nessnn re-
golamento costnnge ad adot
tare 30.000 lire di h b n . men
t re e possibiie contenere le 
adozioni. scealiere fra ii but>-
no e ii cattivo <Ia \-aUitazio-
ne dei testi e la sesna'.azio 
ne dei miglion dovrebbero 
u-cire da i rambi to delle nvi-
s*e »-t>?cializzate». battersi per 
le biblioteche di classe. crea-
re anche qui testi aiternati-
vj approfittando di una certa 
disTK>nibilita interes>»ata del-
l 'editona. Perche tut ta la 
scuo'.a dell'obbligo non puo 
avere testi come quelli dispo-
nibih oer le suoenor i . i testi 
di Sa lman e Ricci. di Villa-
n . di Quazza, di Dal Pra. di 
Gej-monat, e via dicendo? 

Tutti momenti di lotta che. 
come si vede, ci r iportano 
ai grandi temi generali da 
noi affrontati nella Conferen-
za di Bologna: alia battaglia 
per una scuola aperta a tutt i . 
gratuita. seriamente qualifica-
ta, gestita democraticamente. 
In questo quadro. le polemi-
che in tomo ai l ibn di testo 
trovano la loro giusta collo-
cazione ed assumono tut to il 
nlievo che meri tano. 

Gennaro Barbarisi 

Per sostenere la politica di aggressione ai Paesi arabi il governo spende 5 milioni di dollari al giorno - /( 40% del salario di un lavora~ 
tore assorbito dalle tasse - Discriminazione razziale nei confronti dei «sefarditi», gli ebrei orientali arrivati dalVAsia e daWAfrica 
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GERUSALEMME — Nel maleontertto generate fra i lavoratori di Israele per la politica economics e sindacale del governo, tutto impegnato a sostenere un aumento vertlginoso 
delle spese militari, si colloca anche la protesta dei « safarditi », gli ebrei orientali, immigrati fra il '48 e il '52 da Asia e Africa, che sono soggetti a intollerabili discriminazioni 
a favoro degli ebrei occidental! (europai e americani). Nella foto: una manifestazione delle « pantere nere », un movimento di avanguardia contro lo discriminazioni, in una 
piazza del centro di Gerusalemme. 

/ consumatori aumentano nonostante I'inasprimento degli interventi pcliiieschi 

Perche la droga 
/ dati relativi agli affirm anni nella Germania Occidentale e in Inghilterra - Droga «genuina» e droga artificiale 

Roma 27 maggto, Man
fred Becker durante un 
« viaggio» psichedelico a 
base di LSD uccide una 
donna e ferisce il capo 
della « Mobile ». Detroit 14 
giugno, sette persone sono 
s ta te trovate uccise, sul 
posto sono stat i rinvenuti 
forti quantitativi di dro
ga. Sono questi fatti di 
cronaca che si registrano 
in situazioni geograiiche e 
sociali tra di loro lontane 
m a che hanno u n punto 
comune e convergente: la 
droga. E ' la droga la pro-
tagonista pr imar ia che sca-
tena di volta in volta com-
portamenti delinquenziali 
d'intensita pari alia quanti
ty di aggressivita e di 
odio repressa nell'indivi-
duo. Quello che colpisce 
in tutt i questi fatti di cro
naca e Tallargamento del 
fronte sociale degli indivi
dui drogati . 

Negli anni '60 drogarsi 
e ra un'abitudine tipica di 
individui appartenenti a ri-
stret t i gruppi dell'aristo-
crazia finanziaria e cultu
rale oppure al sottoprole-
t aria to urbano delle mega-
lopoli americane ed ingle-
si . Per i pr imi la droga 
rappresentava una moda-
lita pe r sperimentare nuo-
ve emozioni e nuovi stati 
d 'animo con cui compen-
sare la noia di una vita 
f rus t ra ta sul piano dei rap
port i uniani e sociali e 
senza possibility di impe-
gno e sbocco concreti, op-
pure un'opportunita di ri-
cerca e di approfondimen-
to di nuovi livelli di cono-
scenza irraggiungibili ed 
inesplorabili in condizioni 
di normalita psico-fisica. 
Per i secondi invece la dr«>-
ga rappresentava una stra-
da per sfuggire alle condi
zioni inumane di esisten-
za che la vita nei ghetti 
e negh siums delle grandi 
citta continuamente pro-
pone\-a. un modo per evi-
tare un impegno concreto 
con la realta contradditto-
n a ed esplosiva della so-
cieta circostante. 

Negli anni TO invece si 
nota che le origini sociali 
del gruppo dei consuma
tori di droga sono estre-
mamente diversificate. In
dividui drogati non si tro
vano piii soltanto nei pic-
coli e ristretti gruppi di 
« elite » della « societa del-
1'abbondanza B o nei grup
pi emarginati del sotto-
prole tanato . ma anche in 
tut te le al t re classi e gnip-
pi sociali. Si assiste ad un 
fenomeno sigmficativo: la 
civilta delle pillole tenta 
con note vol i capacita di 
riuscita di far passare una 
linea consumistica nel set-
tore della droga. Alle ra-
dici di questa linea sta il 
presupposto teorico-cultu-
rale secondo cui drogar
si non e piii una moda, la 
manifestazione di un at teg 
giamento bizzarro ed ori
ginate, bensi drogarsi e un 

bisogno dell'mdividuo co
me lo sono la fame, la sete. 
etc. e come tale questo 
bisosno va soddisfatto al
ia stessa stregua di un 
qualsiasi al tro. 

La droga, all'insegna di 
questa impostazione. non 
e un prodotto per pochi, 
ma diventa un prodotto 
« accessibile » a quasi tut
ti gli individui che avver-
tono il bisogno di drogarsi . 

La filosofia 
del « viaggio » 

Accade allora che il pro-
dotto-droga acquista una 
sua immagine. una sua 
personalita fatta di fasci-
no. di mistero, di mito; 
una personalita che ha il 
potere di persuadere, di 
sedurre perche promette lo 
sviluppo di una nuova for
ma di creativita, di pensie-

ro. un nuovo UIIKIO di ve-
dere e di anali7/are le co
se. di provare nuove ed 
indimenticabili espenenze, 
di « viaggiare » nel mondo 
dell'inctinscio. di soddisfa-
re in ultima analiM I bi 
sogni di partecipare al 
mondo delle nt^e circo-
stanti evilando il «fasti-
dio » dell 'anahsi e dell'im-
pegn«» c proponendo un 
salto, nel viioto della co-
scienza. pilotato e diretto 
da forze oscure e miste-
riose. 

E ' cosi che la civilta dei 
consumi crea la religione 
della droga e la filosofia 
del viaggio psichedelico, 
cosi come ha creato la re
ligione de i rauto e la filo-
sof-a a7icndale. II capita-
le scopre dunque che un 
nuovo mercato si e aperto 
e che bisogna sfruttarlo al 
massimo: e la droga. pro-
dotto-chimerico inizia il 
suo « viaggio » per trasfor-
marsi con un salto morta-

le, simile a quello che fa 
compiere alle idee nella 
scatola cranica dell'indivi-
duo, in un oggetto alia 
portata di tutti i consu
matori . 

Durante questo processo 
di trasformazione da pro
dot to per pochi a prodot
to per molti la droga na-
turale e genuina viene af-
fiancata dalla droga artifi
ciale e sintetica che ha le 
pretese di soddisfare gli 
stessi bisogni ad un prez-
zo molto piii modesto col 
risultato che contribuisce 
alia creazione di un vasto 
mercato nel cui interno 
la droga-genuina puo e-
spandersi ed eludere i si-
stemi di lotta e di con
tra wenzione. Puo essere 
questo uno dei motivi che 
ci spiega come mai pu r 
essendo la lotta alia dro
ga aumentata sia su un 
piano di polizia che su un 
piano medico, oggi inve
ce si assiste ad un incre-
mento dei consumatori e 
del contrabbando di dro
ga. 

Alcuni dati sono molto 
indicativi; anche se si ri-
feriscono al 1967. Nella 
Repubblica federale tede-
sca nel 1966 sono stati se-
questrati rispettivamente 8 
kg. di oppio. 0,029 kg. di 
morfina; 65 kg. di canape 
indiana; nel 1967 invece so
no stati seauestrat i : 19 kg. 
di opnio: 15 kg. di morfi
na: 139 kg. di canaiie in
diana. Nel Belgio invece 
abbiamo che n d 1956 non 
e stato sequestrato oppio, 
mentre sono stati seque-
strati 36 kg. di canape In
diana; nel 1967 sono stati 
sequestrati 11 ks . di oppio 
e 60 di canape indiana. In 
Inghilterra nel 1966 sono 
stati sequestrati 65 ks . di 
canape indiana e 5 di op
pio; mentre nel 1967 143 
kg. di canape e 17 di op
pio. Nonostante questo no
tevole intervento po!i7ies<-o 
non sono certo cambiate 
le cose per quanto concer-
ne la droga in questi Paesi. 

E ' intere>-*.an'e notare 
quello che e nccaduto in 
Inghilterra. dove si e ten-
tato di far fronte al male 
della droga a t t n u e r s o la 
istitu7ione di una serie di 
cliniche per il t rat tamento 
e la disintossjcazione. » 

«Infedeli» 
alia droga 

' II numero dei drogati e 
passato da 442 nel 1958 a 
2.782 nel 1968 «e da tener 
presente che la cifra si ri-
ferisce a coloro che sono 
entrati in chnica; cosi co
me bisogna tener conto del 
fatto che chi si droga non 
e fedele ad una droga sol
tanto. almeno nella fase di 
soddisfazione della enriosi-
ta, ma ricerca e pro\-a piii 
droghei . Dalle statistiche 
inglesi risulta evidente co
me mentre aumentava il 
numero di persone che 

usano della metadina, che 
e una droga artificiale (da 
47 nel '58 a 486 nel '68) 
ha trovato parallelamente 
il maggior numero di con
sumator i la eroina (da 62 
nel '58 a 2.240 nel '68) che 
e la droga per eccellenza, 
la droga per intenditori e 
che e quello che procura 
anche il maggior vantag-
gio economico agli spac-
ciatori. Cosi come e evi
dente che nonostante una 
maggiore efficacia da par
te della polizia nella lot
ta contro la droga ed 
una migliore organizzazio-
ne dell ' intervento sanita-
rio il numero dei drogati 
e andato aumentando in 
maniera considerevole. 

Quanti 
a Milano? 

D'altronde non e una 
notizia che fa scandalo sa-
pere che in America, per 
esempio, i drogati sono 
centinaia di migliaia e che 
parecchi milioni di giova-
ni studenti di colleges 
hanno provato la droga; 
cosi come non fa scanda
lo sapere che a Milano sa-
rebbero piii di 35.000 i gio-
vani che hanno provato la 
droga una o piii volte. 

E ' un mercato . questo 
della droga. doppiamente 
funzionale al sistema: lo 
alimenta in senso econo
mico. lo rafforza in senso 
politico in quanto devia 
gli interessi. le aspirazio-
ni. gli ideali dei giovani 
dalla realta sociale in cui 
%'ivono. 

Perche allora si ricorre 
alia droga? Per curiosita. 
r ispondono i sociologi. una 
cunosi ta che nasconde il 
bisogno di adeguarsi alle 
norme del gn iopo di ap-
partenenza o di assurg t re 
ad un niolo che espri-
me simbolicamfnte il suo 
« s tatus » sociale: per ca
renze affettive. controbbat-
tono gli psJcolosi. carenze 
affettivp cbe na^condono 
un des ideno di cmancipa-
7ionc e di autonomia. una 
p^igpn7a di contnre di piu. 
di e s p n m e r e liberamente 
la p r o n n a onmione. oer 
abi tudm". mten-iene l'an-
tropologo. un" abi tudme 
che affonria le su*1 r ad in 
nel modello di ci\i l ta che 
e espresso dalla cultura 
alia quale l 'mdividuo ap-
o a m e n e : i drogati sono 
dei delinquent!, delle nerso-
ne buone a nulla, aggiun
ge il morahsta . 

In realta. se oscure 
e contraddit tcr ic possono 
sembrare le motivarioni 
per cui un indiriduo e 
sointo a drogarsi . una co-
sa e certa , e cioe che l'or-
ganizzazione sociale capi-
tahstica ha trovato un mo
do per s fmt tare ed utiliz-
zare queste motivazioni in-
consce. anzirhe andare al
le radici del male ed eli-
m i n a m e le conseguenze. 

Giuseppe De Luca 

L'onduta di scioperi vhe in-
veste in queste settimane 
Israele desta non poche up-
prensioni ai governanti di Tel 
Aviv, essendo considerata la 
piii massicciu veriftcatasi ne
gli ultimi died anni Ami, 
c'e chi ajjerma che vvrebbe 
raggiunto la punta piii altu 
dalla creazione dello Stato di 
Israele. 23 anni orsono. 

All'origine della tensione sta 
il rifiuto del governo e dei 
padroni di soddisfare le n-
chieste dei lavoratori, frenan-
do I'abbassarnento del livello 
di vita e afjrontando i gravi 
problemi di una economia 
schiacciata dallo sforzo belli-
co, dalle enormi spese mili
tari, che raggiungono i cinque 
milioni di dollari al giorno. 

I lavoratori chiedono au-
menti salariali per contrasta
re Vaumento continue) delle 
tasse, determinato dalle neces-
sita di finanziamento dell'ag-
gressione contro i Paesi ara
bi, e che a sua volta serve 
di pretesto per una scalata 
continua dei prezzi. 

Nei giorni scorsi, il mimstro 
della Sanita, Victor Shemtov, 
del MAP AM, aveva tentato con 
il ricatto e le minacce di co-
stringere il corpo medico c 
i 6500 dipendenti dei 20 ospe-
dali statali a riprendere il la
voro. Ma senza successo: lo 
sciopero si e esteso anche ai 
scimila funzionari dello stes-
so ministero della Sanita, ol
tre che ai 2440 fra infermiere 
e personalc tecnico dei repar-
ti di radioscopia degli ospe-
dalt. 

Altrettanto vano e stato I'in-
tervento brtitale della polizia 
per costringere i funzionari 
del servizio doganale a ripren
dere il lavoro nel porto me-
diterraneo di Ashod, da dove 
partono per I'Europa i pro-
dotti agricoli, fonte di valuta 
pregiata. 

Anche il porto di Eilat, I'im-
portante sbocco sul Mar Ros
so. e praticamente bloccato 
dallo sciopero di « zelo» dei 
portuali. 

I tecnici e gli operai della 
azienda di elettricita sono ri-
corsi ad un metodo originate 
per portare avanti la loro bat
taglia: si rifiutano di efjettua-
re le riparazioni di trasfor-
matori e di altre istallazio-
ni. Jnterruzioni di corrente 
hanno cosi colpito i settori 
industriali di Tel Aviv e di 
Haifa. 

E' stato intanto preannun-
ciato lo sciopero degli auti-
sti. dei servizi di trasporti 
pubblici. Scioperi e agitazio-
ni sono stati registrati egual-
menle tra il personale tecni
co dell'aeroporto Internationa
le di Lydda: a Tel Aviv, nel-
I'industria automobilistica. tra 
i tecnici dell'oleodotto Eilat-
Shkelon. attraverso tl quale 
il greggio scaricato nel Mar 
Rosso, affluisce verso il Me-
diterraneo. 

A Kiriath Ono, nella perife-
ria di Tel Aviv, trentacinque 
giovani coppie hanno occupa-
to nei giorni scorsi gli allog-
gi appena terminali e desti-
nati a nuovi immigrati. L'ope-
razione si c svolta. a quanto 
scrive il corrispondente della 
agenzia France Press , con la 
« collaborazione entusiasta de
gli altri abitanti». 

Si susseguono intanto a Tel 
Aviv c a Gerttsalemme le ma-
nifestazioni delle «Pantere 
nere» per protestare contro 
le discriminazioni net confron
ti degli ebrei « orientali »; so
no i cosiddelti sefarditi, arri
vati tra il 1948 e il 1952 da 
Paesi dell'Asia e dell'Africa. 
Rappresentano non meno del 
45.7 per cento dei 2.900.000 
ebrei residenti in Israele. Es
si sono infatti vittime di una 
vera e propria discriminazio
ne razziale a favorc degli 
ebrei tmmtgrati dai Paesi del-
I'Europa e dell'America. Men
tre la massa di immigrati a-
froasiatici serve come fonte 
principale di manodopera per 
I'industrta e Vagricoltura. git 
ebrei provenientt dall'Occi-
dente e soprattutto dall'Euro-
pa orientate, formano la ba
se di quadri tecnici per Vin-
dustria e def/'intellighentia 
Gap culturale tra a orientali » 
c « occidentali ». dunque. con-
fermato da altre cifre. Su un-
dicimita studenti di terza li-
ceo. solo 1500 appartcngono 
al gruppo afroasiatico c di 
essi solo il 12 per cento ar-
rira all'universita 

I lavoratori dell'immigrazio-
ne afroasiatica che costitui
scono il 15 per cento degli 
operai industriali c il C5 per 
cento dei salariati agricoli. se
condo i dati forniti dai III-
stadrul. raramente raggiungo
no il reddito di 750 lire israe-
liane al mese per ogni fami-
glia di quattro persone. red
dito fissatn come mmimo ga-
rantito da una raccomanda-
zione del Parlamento 

Le lotle dei laroratori i-
sraeliam non trorano Vappoq-
gio del Histadrut. la centralc 
sindacale che nell'aaosto del 
1970 tirmo laccordo con il 
gorerno e i padroni per un 
congelamento sia dn salari. 
che dei prezzi c delle /a<AC. 
accordo riolato immediata-
mente dai gorerno dt Golda 
Meir e dai padroni 

La macchina bellica assor-
be ogni anno il .W per cento 
del reddito. oltre il ctnquanta 
per cento del bilancio dello 
Stato. 1'85 per cento delle tm-
poste c delle tasse che gra-
vano soprattutto sin larora
tori. Infatti. il laroratore i-
sraeliano e in questo momen
to fra i put tassati in tutto 
il mondo: il 40 per cento del 
suo salario ra a pagare le 
tasse. Dal 1970 i prezzi au
mentano al ritmo dell'l per 
cento al mese. Ixi produzione 
tndustriale ha seqnato un tas-
so di aumento del 7 per cen
to. contro il 10 per cento nel 
1969 e tl 15 per cento nel 
1968. Lenorme deficit della 
bilancta commerctalc. dovutn 
alle spese militari. ha rag
giunto la cifra di un miliar-

do e 300 milioni di dollari. 
spaventosa per le dimensiom 
dcll'economia israeliana. II 
debito pubblico p ro capite oh 
trepassa t WOO dollari, un ve
ro prnnato mondiale. Gli in
teressi che Israele paga m 
suoi creditori stranieri am 
vano ai 500 milioni di dolla
ri, cioe il 10 per cento del 
prodotto nazionale . 

Anche le spinte inflaziom-
stiche contribuiscono a pesa-
re sulla vita dei lavoratori. i 
quali hanno gia pagato net 
1962 e nel 1963 le due svalu-
tazioni della lira israelianu. 
di cui 1'ultima fu del 60 per 
cento del suo valore. E sono 
stati sempre loro a pagare il 
prezzo piii alto della grave 
recessione economica del '65 
'66, qttando la disoccttpazione 
col pi il 10 per cento dellu 
popolazione attiva. 

La situazione attuale, anche 
se non identica u quella del 
'66, ha analopie con quella 
del giugno '67, quando I'ag-
gressione israeliana contro 
I'Egitto serv'fu fermare I'on-
data di scioperi e agitaziont 
e a rilanciare Veconomia, ac
cent uando il suo profilo bcl-
lico. ma anche le sue pro-
fonde contraddizioni. 

Che cosa far'a, qutndi. que
sta volta il governo di Tel 
Aviv, per affrontare la ten
sione sociale provocata dalla 
propria politica? 

Antonio Solaro 

A Picasso 
(90 anni 

quest'anno) 
il titolo di 
«cittadino 
di Parigi» 

PARIGI, 4 luglio 
In vista della ricor-

renza del novantesimo 
compleanno di Pablo 
Picasso, il consiglio mu-
nicipale della capitale 
francese ha deciso alia 
unanimita di rendere o-
maggio al grande pitto-
re andaluso conferendo-
gli il titolo di «cittadi-
no di Parigi». 

Prima che a Picasso, 
il quale risiede in Fran-
cia da oltre settant'an-
ni, ma non ha mai ri-
nunciato alia nazionali-
ta spagnola, l'ambito ti
tolo era stato accorda-
to soltanto a tre per
sonalita: il presidente 
americano Wilson, Wi-
ston Churchill e il con
sole generale di Svezia, 
Nordling, che salvo la 
capitale francese dalla 
distruzione nei giorni 
della sua liberazione, 
nel 1944. 

Sospeso il 
festival 

di Newport: 
a migliaia 
voievano 

entrare gratis 
NEWPORT, 4 kgho 

II fsmoso festival del 
jazz di Newport e s ta to so
speso definitivamente per 
provvedimento delle auto-
rita dopo che una foils 
incontrollabile di migliaia 
di giovani che voievano 
entrare gratis hanno ab-
bat tut to Ie ba rne re e so
no entrati nel recinto 

II 3indaco di Newport 
ha comunicato che il Mu-
nicipio non si sente in gra-
do di garantire la sicurez-
za di tutti dopo gli inci
dent! awenu t i e date Ie di
mension! inconsuete della 
folia. 

Le autori ta avevano dap-
prima ordinato la sospen-
sione della manifestazione 
per il resto della giornata 
di sabato. 

I gua» erano commciati 
poco dopo che aveva co-
minciato a cantare Dion-
ne Warwick, attrazione 
del festival insieme a El
la Fitzgerald. Dizzy Gil
lespie. J immy Smith. Ger
ry Mulligan. 

Gerry Mulligan e Dave 
Brubeck si erano gia esi-
biti nella pr ima par te del
la serata. Dopo Dionne 
Warwick avrebbero dovu-
to esibirsi in una fanta-
stica « jam sess;on ». mol
to a t t es i . Dizzy Gillespie, 
J im Smith e Gerry Mulli
gan. 

Ad un cer to punto uno 
dei giovani che a migliaia 
si erano raccolti sulle col-
line circostanti . dove ave
vano avuto anche il per-
messo di dormire nei «>ac-
chi a pelo, al contrar io 
degli anni passati . ha co-
minciato a gridare: «For-
za ragazzi, l 'ingresso e li-
bero i). E* successo il fini-
mondo. 
Non sono stati eflettuati 
arrest i . Circa trecento per
sone si sono fatte medi
care ferite leggere all'ospe-
dale di Newport . 
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