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Document} delta crisi post-conciliare 

«Reinventare 
la Chiesa?» 
Autorevoli teologi denunciano uno stato di « ba
bel ica confusion© delle lingue » - Nell'ultimo de-
cennio 25 mila preti hanno abbandonato I'isti-

tuzione . Aggiornamento e tradizione 

(iLa crisi che la Chiesa sta 
attraversando e ancora piii 
profonda di quella segnata 
dalla Riforma protestante 
perche coinvolge tutta la cri-
stianita... La situazione attua-
le e di frantumazione di un 
sistema globale che era rigi-
damente dogmatico, giuridico, 
liturgico-sacrale, istituzionale. 
Questo sistema si e spezzatou. 
Aumentano i credenti in di-
saccordo tra loro sul piano 
dottrinario e nel modo di fa
re politica: si pub parlare di 
« nomadismo culturale » per
che e attualmente difficile u-
niflcare sia le espressioni del-
la fede che gli atteggiamenti 
nell'attivita pratica dei creden
ti. 

LP esperienze delle comuni-
ta di base, sempre piii nume-
rose nel mondo, sono nate 
daU'esigenza di riscoprire ll 
messaggio cristiano autentico 
che nella sua carica rivoluzio-
naria non solo rifiuta ambigui 
compromessi, ma la stessa 
identificazione tra cristianesi-
mo e cultura occidentale. « Se 
la Chiesa appare cosi insigni-
ficante agli uomini di oggi e 
perche ha deformato il mes
saggio che essa porta, ha ac-
consentito ad una piena dis-
sociizione tra progetto politi
co e progetto religioso, ha oc-
cultato la potenza sowertitri-
ce del progetto messianico». 

Queste ed altre considerazio-
ni critiche sono contenute in 
un numero speciale che la ri-
vista « Esprit » (pagg. 860) ha 
dedicato all'argomento con la 
collaborazione di autorevoli 
teologi e con il titolo: «Rein-
ventare la Chiesa? ». 

'• «Quando il Papa intervie-
ne sul terreno politico —r 
scrive Andre Laurent in — lo 
fa senza compromettersi sul 
piano dell'azione... II fatto e 
che la Chiesa non e fuori 
delle strutture economiche e 
politiche e molte forze che 
essa raggruppa appoggiano, 
per esempio, la guerra degli 
Stati Uniti nel Vietnam». I-
noltre, analizzando «l'azione 
della Chiesa nella vita quoti-
diana, si constata che essa 
non e meno compromessa di 
altre forze con il sistema ca
pitalista », anche se documen-
ti importanti come la «Fa-
cem in terris » e la « Populo-
rum progressio» continuano 
ad essere punti- di riferimen-
to stimolanti per numerose 
comunita cristiane. 

Atti 
contraddittori 

L'interrogativo a La Chiesa e 
intrinsecamente capitalista e 
antisocialista o forza liberatri-
ce? » e sempre piii pressante; 
ne una risposta chiara e fa-
cilitata dagli atti contraddit
tori che hanno visto la luce 
in questo travagliato periodo 
post-conciliare. 

Intanto, c'e chi ha visto nel 
Concilio Vaticano I I un punto 
di arrivo e non di partenza, 
donde la proposta (contestata 
da altri) di una icLex fun-
damentalis ». di una « magna 
charta » che codificasse indi-
cazioni, considerazioni e pre-
cetti suscettibili di approfon-
dimenti attraverso il confron-
to quotidiano con la storia. 
C'e, al contrario, chi dal Con
cilio ha tratto, soprattutto, 
l'insegnamento per un atteg-
giamento nuovo di fronte ai 
problemi del mondo contem-
poraneo accettando anche l'i-
potesi di un dialogo con i 
movimenti di ispirazione mar-
xista per la costruzione di una 
societa con valori ed attribu-
ti autenticamente socialist!. 

25 mila preti hanno abban
donato la Chiesa negli ultimi 
dieci anni, e non solo per 
il loro stato celibatario, e c'e 
stato chi come il teologo 
Hanz Kifcig, ha cosi spiegato 
la sua permanenza nella Chie
sa: « Proprio nella tempesta, 
proprio in queste difficolta in-
superabili e in questa situa
zione senza vie di uscita la 
barca fragile della Chiesa ha 
bisogno che not restiamo*. 
Ma non manca chi, come il 
teologo tedesco Ratzinger 
f« Perche sono ancora nella 
Chiesa*, edito dalla Querinia-
na> vede nel Vaticano II la 
causa della babele in cui ver
sa 1'istituzione e chi, come il 
teologo svizzero Von Baltha-
sar (« Perche sono ancora cri
stiano*) arriva ad elogiare il 
Vaticano I («il Concilio che 
aveva descritto la Chiesa come 
il segno che tutti potevano 
riconoscere e che a tutti in-
dicava chiaramente la via da 
percorrere *), ment re del Va
ticano II scrive: «La confu-
sione di questo periodo post-
conciliare e in gran parte do-
vuta al fatto che il Vaticano 
II credette di poter lasciare 
da parte i problemi primari 
— i dogmi della trinita, della 
cristologia e dell'ecclesiologia 
ad essa intimamente collega-
ta — e di affrontare invece 
subito ie question! pastorali 
derivate. Facendo cosi siamo 
stati puniti con una babelica 
confusione delle lingue*. 

Abbiamo voluto citare que
st! due autorevoli teologi (Von 
B&lthasar e Ratzinger fanno 
parte della commissione teo-
logica intemazionale della cui 
consulenza si serve anche il 
Papa) per fornire altri de

menti sulle controversie all'in-
terno della Chiesa da cui Tin-
chiesta di « Esprit» e partita 
per fare il punto. 

II travaglio odierno della 
Chiesa non nasce solo daU'e
sigenza di dare, sul piano pa
storale, delle risposte alle tan-
te istanze social! che urgono, 
ma anche dalle conquiste del
la scienza che sono entrate 
a far parte sia del modo di 
pensare che dell'agire di mi-
lioni di esseri umani. La vec-
chia disputa tra teologi che 
dalla dottrina vogliono rica-
vare per deduzione le diret-
tive per l'odierna attivita pra
tica del cristiano e quelli che. 
invece, sostengono che si deve 
partire dall'esperienza, dalla 
storia per aggiornare la ricer-
ca teologica e la dottrina si e 
riaperta, ed il recente Sinodo 
mondiale dei vescovi ne ha 
dato una dimostrazione. 

Ridurre 
i contrasti 

II discorso basato sul «sen-
so della storia », portato avan-
ti da molti episcopati impe-
gnati in situazioni esplosive 
(America Latina, Spagna, A-
frica) o meno vincolati per 
tradizione alia Curia romana 
(Francia, Belgio, Olanda, ecc), 
incontra notevoli resistenze, 
donde un certo pragmatismo 
del magistero paolino, preoc-
cupato di mediare e di ridur
re i contrasti. 

II teologo francese, Yves 
Congar, afferma su « Esprit»: 
«II mondo cambia ogni gior-
no e cosi pure la Chiesa, la 
quale deve nascere continua-
mente in una umanita che 
continuamente si rinnova. La 
fede non si sottrae a questo 
processo e neppure la teo-
logia». I redattori della ri-
vista, senza pervenire a delle 
conclusioni, si propongono di 
formulare le questioni che ri-
mangono aperte. 1) Se la fe
de e anche conoscenza, di 
quale si tratta? Cib richiede 
un gigantesco sforzo teologi-
co^oggi. 2) .Se la Chiesa e 
anche « societa», occorre in-
dicare cio che potra unificare 
tanti gruppi e comunita divi-
si, una volta constatato che 
«le parole del "Credo" tra-
dizionale hanno perduto mol-
to del loro significato ». 3) Di 
fronte alle conquiste, alle e-
sperienze delle scienze biolo-
logiche, fisiche e cosi via qua
le e il punto di vista di un 
credente? 4) Una volta demo-
lita una vecchia immagine del
la Chiesa, c'e da chiedersi se 
essa e in grado di riformar-
si. 5) Oggi si parla poco di 
Dio e piu di Cristo, ma l'eli-
minazione di Dio lascia inden-
ne Gesii Cristo? 

Le questioni sollevate so
no tali da dare la dimensione 
della crisi cui e giunta la 
Chiesa cattolica (ma anche le 
altre Chiese) donde le fre
quent! esortazioni di Paolo VI 
affinche « aggiornamento » non 
significhi rifiuto della tradizio
ne. In realta la portata dei 
problemi richiederebbe ben al
tre decisioni e indicazioni che 
sembra, ormai, troppo chiede-
re ad un pontificato che da 
evidenti segni di stanchezza. 

Risposte 
specifiche 

Nasce da questo stato di in-
certezza generate l'esigenza 
per ogni chiesa locale di in-
terrogarsi per rispondere in
tanto ai problemi che ha di 
fronte. Non a caso, infatti, e 
stata pubblicata lo scorso an
no la cOctogesima adveniens*. 
che, appunto lascia alle chiese 
locali, ai laici il compito di 
trovare per situazioni partico-
lari risposte specifiche non 
riuscendo la Chiesa a dare 
una risposta globale a tutti 
i problemi. 

Per quanto riguarda la Chie
sa di Francia, il direttore di 
« Esprit» cos! scrive: « Biso-
gna prima di tutto riconosce
re quello che si e guadagna-
to. La Chiesa in Francia non 
e oggi quella forza reazionaria 
che fu dal principio del se-
colo XIX. Essa non si schie-
ra piii automaticamente dalla 
parte delTordine stabilito. Un 
numero crescente di cattolici 
hanno compreso che il pec-
cato principale della loro Chie
sa da 150 anni era stato, per 
riprendere un'espressione di 
Claude Tresmontant, un "pec-
cato politico" ». Dopo aver 
rievocato la battaglia per «dis-
sociare lo spirituale dal pote-
re capitalista e dalla cultura 
borghese* ed aver rilevato 
che oggi «il cattolicesimo non 
pub essere piu tratta to come 
resercito di riserva della rea-
zionen e * l'anticolonialismo, 
il sindacalismo operaio e con-
tadino ed altre iniziative ne 
danno testimonianza », Dome-
nach cosi conclude: «I1 ve-
scovo non e piii automatica
mente a fianco del prefetto. 
Egli e spesso contro di lul e 
cib finisce per preoccupare le 
autorita*. E' questo il se
gno di una scelta, di un at-
teggiamenlo che non trova ri-
scontro nella chiesa italiana. 

Alcestt Santini 

ISRAELE, un Paese che vive da anni nella tensione della guerra 

IGIO VAN! LASCIANO IL KIBBUZ 
Al fanatismo idealistico dei padri preferiscono gli allettamenti della societa dei consumi all'americana che sta divenlando il modello delle citta - Ne deriva la crisi della 
comunita, che e stata il caposaldo militare, economico ed ideologico fin dalle origini dello Stato israeliano - Un'economia agricola che si scontra con Vindustrializzazione 

Veduta aerea di un kibbuz 

DI RITORNO DA ISRAELE 
febbraio 

L'Alta Galilea in Israele la 
chiamano « il dito »: guardan-
do una carta geografica, m 
effetti. sembra un indice pun-
tato verso il nord, delimitato 
dai coniini con la Giordania, 
la Siria e il Libano. Un dito 
lungo e sottile che segue il 
corso del Giordano — il qua
le nasce proprio qui per ter-
minare la sua breve vita nel 
Mar Morto — ai piedi delle 
alture di Golan. Con la « guer
ra dei sei giorni», perb, que
sto dito — che era aristocra-
ticamente affusolato — si e 
gonfiato, incorporando in se le 
alture di Golan, che apparte-
nevano alia Siria. 

II governo israeliano — co
me e noto — afferma che di 
tutti i territori occupati nel 
'67, solo la citta di Gerusa-
lemme non pub essere mes-
sa in discussione: la conside-
ra gia parte integrante dello 
Stato di Israele e non e di-
sposto ad ammetterne una di-
versa sistemazione. Ma per 
tutti gli altri territori — egi-
ziani, giordani, siriani — il 
discorso pub essere in qual-
siasi momento aperto dicono, 
al solo patto di prendere in 
considerazione delle rettiflche 
di front iera che rendano si-
cure (dal punto di vista i-
sraeliano, naturalmente) le 
frontiere stesse. Per quanto 
riguarda le alture di Golan, 
comunque, il discorso prima 
di essere aperto e stato chiu-
so: utilizzando come punti di 
partenza le fortificazioni si-
riane, sulle creste del Golan 
sono gia nati dei « kibbuzin ». 
La situazione si e capovolta: 
se dalle alture, fino al '67, i 
siriani dominavano l'Alta Ga
lilea, ora — dalle stesse po-

' sizioni — gli israeliani domi-
' nano la strada per Dama-
sco, che e meno di 30 km. 
dal Golan. 

II discorso, comunque, non 
riguarda il problema dei con-
fini ne l'assetto militare del-

• la zona: quello che interessa 
e che anche qui il caposaldo 

Tra storia e leggenda un'inveniione che cambic le regole della guerra 

Quando l'archibugio 
soppianto la spada 

Chi inventb la po/rere da sparo? Le controversie si sono trascinate fino ai nostri giorni - Come si udemocratiuaronov gli 
eserciti nel '300 e come caddero in disuso gli spadaccinl d'alto tango • l a misteriosa mistura di Ruggero Bacone e la 
magia del & Monaco nero» - Se la Chiesa tuonb contro le nuove armit pose anche i cannoni a difesa di Castel Sant'Angelo 

L'invenzione della polve-
re pirica e, successivamen-
te, delle armi da fuoco, 
dette un colpo decisivo al
le regole della guerra du
rante il Medioevo. Tra-
montb allora la figura del 
cavaliere ardimentoso; la 
istruzione nelle armi n la 
nobilta di nascita pcrdet-
tero il loro valore di fron
te alle nuove tecniche bel-
liche. Un archibugiere ben 
appostato poteva abbatte-
re il piii abile dei cavalie-
ri medioevali o il piii for
te spadaccino. La forza 
delle arm! prendeva deci-
samente il vantaggio sulla 
torza dell'uomo: vinceva 
infatti chi poteva impiega-
re le armi piii efficaci, po
co importava che fosse no-
bile o plebeo. 

Le prime awisaglie di 
una a democratizzazione » 
dello scontro armato si e-
rano gia awertite con lo 
uso delle balestre e degli 
arch! Iunghi, «armi spre-
giaten, che la Chiesa ave
va condannato con la sola 
eccezione delle guerre con
tro gli « infedeli i>. Queste 
armi non riuscirono tutta-
via a determinare profon-
di mutamenti nell'arte del
la guerra: furono in parte 
resi inoffensivi gli spesso-
ri delle corazze e 1 slstemi 
difensivi dei castelli. La so
la novita apprezzabile fu 
il ricorso agli * speciali
st! », arcieri e balestrieri, 
« reclutati» fra i popolo e 
sottopostl ad una rigida 
scuola. 

Î a scoperta e l'uso della 
polvere da sparo sconvol-
sero tutto, aprirono una 
nuova epoca. E quando nei 
primi anni del 1300 appar-
vero le prime artiglierie, 
la guerra assunse un aspet-
to completamente diverso. 
Affermata 1'importanza del
le armi da sparo, spun-
tarono inevitabilmente le 
leggende che attribuirono 
a questo o a quello I'ono-
re della patemita dell'in-
venzione. 

Sotto questo punto di vi
sta esiste una grande 
quantita di document! apo-
crifi. Molte date storiche 
risultano inattendibili. Le 
ricerche effettuate in que-
sti ultimi anni da appas-
sionati studios! (Harold 
L. Peterson in particola-
re) hanno rimesso in di
scussione tutto, perfino il 
nome di chi sembrava lo 
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Archibugiere del XVI secolo 

inventore della polvere da 
sparo. 

Responsabile delta mani-
polazione dei documenti 
dell'epoca e stata soprat
tutto la Chiesa che per 
difendere i principi feuda-
li, prima sostenne che la 
polvere da sparo era una 
invenzione del diavolo, poi 
ne suggeri 1'impiego of-
frendo, attraverso i suoi 
canali diplomatic!, la for
mula in suo possesso a 
case regnanti amiche. Tra 
l documenti falsi, 1 piii fa-
mosi riguardano l'identifi-
cazione deU'inventore sia 
della polvere da sparo sia 
delle armi da fuoco in un 
fantomatico B e r t h o 1 d 
Schwarz, soprannominato 
il « monaco nero ». 

La falsita di documenti 
che attribuiscono l'inven-
zione a Schwarz e dimo-
strata da alcuni scritti la-
sciati da Ruggero Bacone: 
se ne desume infatti che 
intomo all'anno 1250 egli 

conosceva gia la formula 
della polvers pirica. Anno-
tb infatti: 

«Questa polvere ricne 
posta in un recipiente in 
pergamena della misura di 
un dito. Dato che si ot-
tiene una detonazione co
si forte da disturbare no-
tevolmente chi la intendc 
specie se gli giunge di sor-
presa, eV anche la fiamma-
ta che se ne sprigiona e 
paurosa, ne riene che se 
si ricorresse ad uno stru-
mento molto piii grande il 
terrore prodotto dalla de
tonazione c dalla improv-
risa vampata sarebbc tn-
sopportabtle. L'esplosione 
diverrebbe poi molto piu 
violenta sc lo strumenlo 
fosse di una materia piu 
dura 9. 

C'e chi sostiene che la 
polvere da sparo fosse gia 
nota ai cinesi e agli ara-
bi alcuni secoli prima di 
quando ne scrisse Bacone, 
ma tale ipotesi non e con-

fortata da alcun documen-
to. Semmai esiste una pro
bability che la conosces-
sero gli arabi: Bacone in
fatti traduceva l'arabo ed 
era un profondo studioso 
della storia di quel popolo. 

Comunque siano andate 
le cose, Ruggero Bacone 
fu il primo a capire quan
to fosse importante e pe-
ricolosa la polvere da spa
ro e, per proteggere il 
prossimo dai pericoli le-
gati al suo uso, la divul-
gb con una formula ancor 
oggi incomprensibile per 
gli studiosi. 

Bacone, infatti, parla di 
una mistura di gesso, di 
formaggio, di sabbia del 
Tago e di o uova filosofi-
che». Tuttavia, considera-
ti i rapporti che allora e-
sistevano tra i religios! e 
la Chiesa, e intuibile che 
il « doctor mirabilis » Ba
cone forni la vera formu
la ai suoi superiori. Sinto-
matico in proposito e il 
fatto che in un suo suc-
cessivo scritto del 1267, 
tomando suirargomento, 
Bacone scriveva: « Anche i 
bambini ormai si diverti-
vano con i petardi ». 

Pochi anni dopo la mor-
te di Bacone sulla polve
re da sparo scrisse anche 
il grande domenicano te
desco sant'Alberto Magno 
che ne aveva appreso la 
formula dal famoso «Libro 
dei fuochi* (molto cono-
sciuto dai religiosi ed at-
tribuito ad un certo Mar
co Greco), libro che cir-
colb prima della fine del 
1300. Soltanto nel 1350 ha 
invece inizio la leggenda di 
Berthold Schwarz che in 
Europa fu sostenuta da 
statue, ritratti, vetrate 
commemorative ed anche 
da pseudo-dotte biografie 
dell'eroe. 
- Bertoldo il Nero e de

scritto come cultore del
la magia nera e la sua ef-
figie appare sempre accanto 
al diavolo. Esistono varie 
versioni di come egli sa-
rebbe giunto alia scoperta 
della polvere da sparo, tut-
tavia soltanto due di es
se furono considerate le 
piii attendibili. La prima 
e legata agli esperimenti 
che gli alchimistl dell'epo
ca facevano sul mercurio, 
una sostanza che secondo 

molti di loro era possibi-
le trasformare in oro. A-
gli esperimenti si aggiunse-
ro elementi di magia. Si 
raccontb che bisognava 
sconfiggere un terribile 
serpente, il basilisco, che 
si nascondeva tra la mas* 
sa liquida e che poteva 
uccidere con l'alito e lo 
sguardo. Berthold Schwarz 
tentb di esorcizzare il ser
pente prima con il calo-
re: aggiunse dello zolfo ri-
tenuto caldo- per natura, 
poi provb aggiungendo del 
salnitro, ritenuto freddo. 
Ne segui una violenta e-
splosione che distrusse lo 
intero laboratorio e solo... 
aeon l'aiuto di Satana il 
Monaco nero salvb la sua 
vita ». 

L'altra versione parte 
invece dalPaffermazione di 
Aristotele secondo la qua
le le sostanze calde e quel
le fredde sono antagoniste 
tra di loro. Berthold 
Schwarz voile provare la 
fondatezza di questa teo-
ria e pestb in un mortaio 
zolfo e salnitro, provocan-
do cosi l'esplosione. 

Queste leggende sono ri-
maste attraverso i secoli 
ed ancor oggi i libri d! 
testo scolastici e molte en-
ciclopedie indicano come 
presunto inventore della 
polvere da sparo il c Mo
naco nero*. Quest'ultima 
tesi e stata ripresa e soste
nuta anche dagli esperti 
del gioco televisivo a quiz 
« Rischiatutto ». 

Significativ! sono gli scrit
ti e i disegni di Milemete 
che in un documento del 
1326. ventiquattro anni pri
ma della presunta invenzio
ne di Bertoldo il Nero, ac-
creditata dalla Chiesa, de-
scrive il primo cannone ag
giungendo che il Comune 
di Firenze ne aveva ordi-
nato la fabbricazione di 
molti esemplari unitamen-
te ai proiettili. 

Per secoli la Chiesa in-
dicb la polvere da sparo 
come un'invenzione del 
diavolo, ma mentre segui-
tava a perseguire gli in
ventor! accusandoli di ma
gia nera, nel 1500 poneva 
potenti cannoni su Castel 
Sant'Angelo a difesa del 
Papato. 

Franco Scottoni 

israeliano e costituito dal 
« kibbuz »; un caposaldo che 
e insleme militare, economi
co ed ideologico. Che ai 
« kibbuzin », alle origini e per 
ovvi motivi (nascevano in
fatti nella diflidenza sia degli 
arabi che, soprattutto, degli 
inglesi i quali dominavano la 
Palestina) sia stato aflidato 
anche un compito di auto-di-
fesa e, piii ampiamente, di 
difesa della popolazione ebrai-
ca, 6 noto. Cosi come e noto 
che su di essi si e fondata 
in larga misura l'economia i-
sraeliana, soprattutto nel pri
mo periodo di vita dello Sta
to. Queste funzioni militari ed 
economiche i « kibbuzin » han
no continuato a svolgere an
che negli anni successivi, nel
le zone di coniine (i « kibbu
zin » che si trovano all'inter-
no dello Stato israeliano lo 
devono, in moltissimi casi, al 
fatto che per i successivi con-
flitti i confini si sono allonta-
nati da loro e non al fatto 

che loro sono nati lontani dai 
confini) e quelli che sorgono 
adesso, nelle zone occupate. 
continuano ad assolvere la 
stessa funzione. 

Insieme a quest i compiti 
economico-militari c'e stato e 
continua ad esserci — si di-
ceva — un compito ideologico 
che e contemporaneamente 
una « missione » del «kibbuz» 
ed un supporto alia sua stes
sa esistenza: questa vita rigo-
rosamente comunitaria e ri-
gorosamente egualitaria puo 
essere vissuta solo da chi cre-
da profondamente in essa, da 
chi sia (sono le parole di IUI 
ebreo bulgaro, ora dirigente 
dei sindacati, che ha trascor-
so 36 anni in un « kibbuz »> 
« fanaticamente idealista »: so
lo a questo patto si puo as
solvere alia duplice funzione 
di bastione economico-militu-
re e di punto di riferimento 
ideologico per una parte de
gli ebrei che ogni anno gnui-
gono in Israele. 

Paralisi della dialettka politico 
Ora perb anche il « kibbuz » 

entra in crisi. Si e gia avuta 
occasione di dire che lo stato 
di tensione militare ha pro
dotto in Israele un duplice 
effetto: di paralisi della dia-
lettica politica e della lotta 
di classe, anche a livello sin-
dacale, dal momento che l'Hi-
stadruth, il sindacato israe
liano, nel quadro dirigente ri-
produce pressoche esattamen-
te il quadro politico, in quan
to le elezioni avvengono bU 
liste di partito. In conseguen-
za di questo, si e verificato 
il formarsi di una borghesia 
ricca, il nascere di una pri
ma accumulazione capitalisti-
ca e il profilarsi di una so
cieta consumistica. Questo 
nuovo quadro politico-econo-
mico non pub non incidere 
sul « kibbuz » e condurre que
ste micro-societa comunitarie 
di origine e di costumi agri-
coli a scontrarsi con una so
cieta circostante industrializ-
zata di tipo capitalistico. 

La crisi che conseguente-
mente si verifica sta assumen-
do due aspetti, totalmente op-
posti: da un lato la tendenza 
— nei giovani — ad abban-
donare questa societa agrico-
lo-comunitaria per trasferirsi 
in quella industriale-individua-
listica; dall'altro lato — in 
una parte degli anziani — la 
tendenza ad isolare il «kib
buz » dal mondo estemo, a 
guardare con sospetto ogni in-
filtrazione che possa compro-
mettere le garanzie vitali che 
la comunita offre. 

Un tentativo di arginare il 
duplice pericolo e in atto: nei 
« kibbuzin » si moltiplicano le 
attivita di tipo industriale, 
non limitate alle industrie di 
trasformazione dei prodotti a-
gricoli, ma estese a campi di 
intervento assai piii ampi — 
dall'elettronica alia costruzio
ne di motori, eccetera — nella 
speranza di attenuare la pres-
sione esterna Ma tutti sono 
consapevoli che questa e so
lo una pezza nell'abito che 
comincia ad apparire liso: la 
industria del « kibbuz» non 
potra mai competere con 
quella tradizionale quando 
questa assumera delle dimen-
sioni piii vaste. Nessun « kib
buz » avra mai (e gia ora 
comincia a non avere) la ma-
nodopera necessaria, sicche il 
vantaggio del bassissimo co-
sto del lavoro fimra per sfu-
mare. 

Un secondo tentativo — che 
ciovrebbe owiare ai limiti del 

primo, ma che per ora e so
lo alio stadio di progetto — 
e quello di portare l'esperien-
za del «kibbuz» alle dimen-
sioni di una citta: di creare, 
insomma, delle intere citta 
fondate su una vita comuni
taria. Se questo sia utopisti-
co o no lo dira l'esperienza, 
se si avra una esperienza in 
questo senso. Ma gli stessi 
sostenitori dell'iniziativa ~ 
che sono alcuni socialisti del 
Mapam — si chiedono se tut
to cib non servira solo a 
spostare il problema, a ripro-
porlo negli stessi termini so
lo ampliandone le dimensio-
ni: da quelle di una comu
nita agricola e quelle di una 
intera citta. 

Ampliarlo senza risolverlo: 
perche i due tipi di crisi cui 
ci si riferiva non hanno origine 
nel «kibbuz», ma nei rap
porti di questo con la socie
ta circostante. Le cifre dico
no che ogni anno U 25° o de
gli appartenenti ai « kibbuzin <> 
se ne vanno; non sarebbe una 
cifra alta, dato che i nuovi 
arrivi — da parte di ebrei 
che giungono da tutto il mon
do — colmano il vuoto, sic
che la popolazione di queste 
comunita e stabile o ha addi-
rittura una tendenza all'au-
mento. Ma la stessa cifra al-
larma i dirigenti d'Israele, in 
quanto nasconde il fatto che 
ad andarsene sono in gran 
parte i giovani nati nel « kib
buz », cresciuti in esso. 

II dato e qui considerato 
preoccupante per due motivi: 
perche i « kibbuz » investono 
la maggior parte delle loro 
risorse neH'allevare ed istrui-
re i giovani e ad un certo 
punto si trovano ad avere fat
to un investimento in pura 
perdita. E soprattutto perche 
significa che il «fanatismo i-
dealistico» dei padri lascia 
indifferenti i figli, i quali al 
rigore del « kibbuz » e anche 
alia sua garanzia di tranquil-
lita preferiscono gli alletta
menti della societa dei con
sumi strutturata secondo il 
modello americano che sta di-
ventando un poco il parame-
tro al quale in Israele si fa 
riferimento. La stasi della vi
ta politica, cioe, acuisce nei 
giovani la duplice tendenza 
aH'indifferenza o alia ribellio-
ne di cui si avra modo di 
parlare in seguito. 

Una sorta di corporativismo 
Poi c'e il secondo aspetto 

della crisi, quello che si ma-
nifesta attraverso chi intende 
fare del « kibbuz » una comu
nita chiusa, autosufneiente 
non solo sul piano della so-
prawivenza, ma anche sul 
piano dei contatti con l'ester-
no. Anche i motivi di questo j 
atteggiamento vanno ricerca-
ti nelle modifiche che si stan-
no verificando nell'equilibrio 
economico del raese: aumen-
to del costo della vita, scar-
sita di abitazioni che non sia
no a prezzi molto elevati, 
problema delle pensioni e dei 
salari ed infine le modifiche 
nei rapporti di lavoro e di 
produzione che possono esse
re causate dalla nascente bor
ghesia capitalistica. 

Di fronte a questa — che 
e una condizione di instabili-
ta — il «kibbuz» rappresenta 
comunque una certezza: vit-
to. alloggio, istruzione, assi-
stenza medica, cultura, assi-
stenza agli anziani, impiego 
del tempo libero, vestiaro so
no tutti garantiti, in misura 
maggiore o minore a secon-
da dell'andamento della pro
duzione, ma comunque garan
titi e su un piano di assolu-
ta eguaglianza, che non crea 
squilibri psicologici. II nuovo 
aspetto della crisi trova pro
prio qui la propria radice, in 
una sorta di corporativismo 
che affiora in piii d'uno: di
fendere questa oasi di sicu-
rezza, limitando il numero di 
coloro che vi affluiscono (e 
che attualmente e di fatto ii-
limitato) a quote che non im-
plichino — in caso di pe-
riodi di difficolta — una con-
trazione del livello medio di 
vita raggiunto dalla comuni
ta. 

Non e solo questo. Neppure 
adesso i «kibbuzin» hanno 
— in genere — la manodope-
ra necessaria per procedere 
ad una trasformazione indu
striale: manca numericamen-
te e a livello di qualifiche. 
E ' una difficolta alia quale 
molti «kibbuzin* hanno de-

ciso di owiare facendo ricor
so a lavoratori estemi, rego-
larmente salariati. Anche que
sta soluzione si scontra con 
la resistenza dei ucorporati-
visti»: naturalmente questi la
voratori esterni non accetta-
no le regole di vita del a kib
buz*, il loro rapporto di la
voro e a livello di trattativa 
sindacale; nel caso che il 
o kibbuz» attraversi un mo
mento di contrazione delle ri
sorse il fatto non li riguarda 
(e non pub riguardarli). Si 
instaura, cioe, un sistema di 
rapporti che potrebbe modi-
ficare il livello di vita del 
« kibbuz » ed e quindi guarda-
to con ostilita. 

Ma la diflidenza non nasce 
solo da questo e non alligna 
solo in chi vede nel «kib
buz» una soluzione dei pro
blemi della vita. La difliden
za — e 1'ostilita — si mani-
festano anche dalla parte op-
posta, dalla parte di chi con-
sidera che un «kibbuz» di-
ventato datore di lavoro co-
stituisca una gravissima de-
viazione dagli ideali comuni-
tari che ne hanno ispirato 
la nascita; una deviazione i-
deologica ed una deviazione 
pratica, in quanto il coesiste-
re di due tipi di rapporto di 
lavoro pub accentuare quella 
fuga verso l'individualismo 
che gia affiora nei giovani. 

Ma a questo punto — e per 
tutte queste ragioni — una 
conclusions sembra imporsi: 
che la crisi non e nel «kib
buz* ma nella societa circo
stante. la quale si awia a r.-
produrre le contraddizioni ti-
piche di ogni societa indu
striale fondata sul capitali-
smo, anche se e di Stato. 
Questo non significa la fine 
della esperienza comunitaria: 
significa che questa esperien
za dovra trovare — per so-
pravvivere — nuove basi. 

.Kino Marzullo 


