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Come e nata la teoria evoluzionistica 

L'itinerario 
di Darwin 

Natura e sforia • II ruolo delta cu'lura sellecenlesca - Conlraddillorio rapporto 
con MaSthus • Uno scienziato «amletico» • Dopo il trionfalismo posifivisfa 

Nel 1858 a una riunione 
della Societa linnciana di 
Londra vennero lette due 
comunica7ioni, una di Char
les Darwin e una di Alfred 
Wallace, che sostenevano en-
trambe, e indipendentemen-
te Tuna dall'altra, il princi-
pio dell'evoluzione biologi-
ca. Non che i due autori non 
si conoscessero, anzi erano 
gia in rapporto fra loro, ma 
la teoria ando sotto il no-
nie di « darwinismo » per-
che apparve subito chiaro 
che Darwin aveva raccolto, 
per dare corpo a intuizioni 
che gia erano nell'aria da 
molti decenni, una mole e-
norme di fatti e di conoscen-
ze che finalmente presenta* 
va al mondo scientifieo in 
forma di una sintesi elevata. 
L'anno successivo dicde al-
le stampe VOrigine delle 
specie, la cui prima tiratura 
ando esaurita in un sol gior-
no, ma i siioi primi studi 
di naturalista, che avrebbe-
ro raccolto i materiali di ap-
poggio alia tesi evoluzioni
stica, risalivano al 1831. Ca* 
ratteristica della attivita 
scientifica di Darwin era 
dunque soprattutto la pru-
denza: non avrebbe mai a-
vanzato un'ipotesi senza una 
mole formidabile di « pezze 
d'appoggio ». 

La medesima prudenza di-
mostro nell'estendere alio 
studio dell'origine della spe
cie umana i criteri con cui 
aveva studiato l'origine di 
tutte le altre specie viven-
ti. Ancor prima di uscire al
io scoperto con le osserva-
zioni fatte sui fringuelli del
le isole Calapagos era stato 
interpellate da Wallace (e 
da a l t r i ) ' sulla possibility 
che affrontasse il problema 
dell'origine deiruomo; rispo-
se, in una lettera a Wallace, 
« penso che evitero I'intero 
argomento, che e avvolto in 
una quantita di pregiudizi ». 
Questa lettera e del 1857; 
passarono undici anni, e so
lo nel 1868 si accinse a 
scrivere VOrigine dell'uomo, 
che fu poi dato alle stam
pe solo nel 1871. Quarant'an-
ni erano passati, nella vita 
del grande scienziato, tra la 
prima ricerca degli indizi e 
l'offerta al pubblico della 
sintesi conclusiva nei suoi 
risultati estremi, quelli con-
cernenti la specie umana. 
Quali i motivi di tanta len-
tezza, che era forse anche 
una manifestazione di incer-
tezza? 

E* probabile che questi 
motivi dipendessero dal fat-
to che l'origine della teoria 
evoluzionistica, nel pensiero 
del suoi fondatori, non de-
rivava solamente dal ragio-
namento biologico, dall'os-
servazione scientifica, ma in 
larga misura dal pensiero 
sociologico e filosofico. In-
fatti la natura, di per se, 
non appare all'uomo come 
< storia >, come mutamento 
o evoluzione, sino al momen-
to in cui 1'uomo non la in-
terroga in un certo modo: 
sino a quel momento la na
tura gli appare statica, im-
mutevole, eterna. John Gree
ne (La morte di Adamo, 
Feltrinelli 1971, L. 5.000) 
mette in evidenza come, pri
ma di giungere alle conce-
zioni evoluzionistiche della 
biologia, fosse stato neces-
sario conquistare una conce-
zione evoluzionistica del 
mondo non vivente: fu il 
grande lavoro svolto dalla 
cultura del Setlecento, che 
per prima affronto lo studio 
della Terra, nei suoi aspet-
ti geografici e geologici, co
me < materia in moto ». 

Ipotesi, 
non prove 

Lo sfruttamento sempre 
piu profondo dclle miniere 
faceva conoscere l'alternarsi 
degli strati geologici che pa
re van o suggerire 1'alternar-
fi di sconvolgimenti della 
materia; i viaggi e le esplo-
razioni facevano conoscere 
crateri spcnti simili a quel
li dei \ulcani di cui si cono-
sceva la passata attivita e 
in loro prossimita rocce ba-
saltiche analoghe a quelle 
che si trovano presso i vul-
cani attivi: si apriva dun
que Tipotesi che anche il 
mondo minerale potesse ave-
re modificazioni storiche, per 
quanto su una scala tempo-
rale molto piu grande di 
quella che e la storia uma
na; modificazioni di cui si 
cominciavano a vedere, nei 
fossili, le influenze. Benin-
teso, erano soltanto ipotesi 
che non era possibile suf-
fragare con vere prove: la 
Sacra Scrittura incombeva 
col suo concetto di Creazio-
ne immutabile, da parte di 
un Dio al quale e possibile 
creare i vuicani aMivi ma e 
anche possibile creare crate
ri che • scmbrano vuicani 
spenti, e possibile creare gli 
tsseri viventi ma e anche 

sibile creare. con inson-

dabile capriccio, pietre che 
sembrano portare su di se il 
disegno di foglie e di pe-
sci. Contro questa concezio-
ne ereazionistica la geogra-
fia, la geologia. lo studio 
dei fossili, non riuscivano a 
opporro vere e proprie pro
ve ma soltanto indizi, ipote
si, suggerimenti. Non pro
ve che fossero valide per 
tutta 1'umanita, ma indizi 
validi solanu'iite per gli in-
telletti che avessero un de
terminate orientamento filo
sofico, areligioso. 

AlFinizio 
della biologia 

Una svolta importante, 
benche ancora non decisiva, 
fu la conoscenza della fau
na e della flora del Nuovo 
Mondo: esse erano differenti 
da quelle del Vecchio Mon
do, eppure simili: nel Vec
chio Mondo il lupo, nel Nuo
vo Mondo il coyote; scim-
mie di diversi tipi nel Vec
chio Mondo, scimmie cap-
puccine nel Nuovo Mondo; 
altri animali erano presen-
ti dappertutto, come i coni-
gli e i bovini, alcuni erano 
esclusivi del Vecchio Mon
do come i cavalli, altri era-
no esclusivi del Nuovo Mon
do come i formichieri e gli 
armadilli. La biologia crea-
zionista vide sorgere di fron-
te a se nuovi quesiti, e le 
interessanti tavole di con-
fronto compilate dai biologi 
del Settecento, riportate nel 
libro di Greene, ricostruisco-
no per noi le perplessita di 
quell'epoca. Si poteva pen-
sare a un atto di Creazione 
che sin dall'inizio decretas-
se quale specie sarebbe sta-
ta ubiquitaria e quale inve-
ce relegata in una sola par
te del mondo? E che sin 
dall'inizio stabilisse somi-
glianze e differenze tra spe
cie affini, ma non uguali, 
presenti nei diversi conti-
nenti? Quelle differenziazio-
ni nello spazio sembravano 
suggerire in realta una se-
rie di differenziazioni verifi-
catesi nel tempo, a partire 
da stipiti originari che poi, 
sottoposti a condizioni am-
bientali diverse, si fossero 
lentamente diversificati. In 
quel momento, in cui i natu-
ralisti avevano tracciato le 
tavole differenziali tra la 
flora e la fauna del Vecchio 
e del Nuovo Mondo, esiste-
vano tutte le premesse ra-
zionali per il sorgere della 
biologia evoluzionistica. 

Aperto 

a Mosca 

l'anno 

internazionale 

del libro 
MOSCA, 8. 

L'anno internazionale del 
libro e stato aperto con 
una cerimonia solenne a 
Mosca. L'iniziativa promos-
sa dall'Unesco su proposta 
deU'Unione Sovietica, e 
appoggiata da oltre cento 
Stati del mondo. 

Nell'inaugurare la mani
festazione, il ministro del
la cultura dell'URSS, Eka-
terina Furtzeva ha detto: 
aSiamo certi che l'anno 
internazionale del libro 
non solo esercitera una 
grande influenza sulla vita 
culturale dei singoli paesi, 
ma che esso contnbuira a 
rafforzare la collaborazio-
ne e lo scambio di valori 
culturali tra i popoli». 

Sono state citate cifre 
suU'ampiezza dell'editoria 
in URSS. Un libro su sei 
nel mondo e pubblicato 
in URSS; dalla Rivoluzio-
ne d'Ottobre ad oggi so
no stati pubblicati 2.5 mi-
lioni di titoli per una ti
ratura complessiva di 36 
mjliardi di copie. In Unio 
ne Sovietica vi sono 360 000 
biblioteche. 
- L'iniziativa dell'Unesco si 
propone di dare impulso 
alia editoria e alia diffu-
sione dei libri. sviluppare 
rorganizzazione delle bi-
bhoteche. intensificare lo 
scambio di libri a livello 
internazionale, attirare la 
attenzione pubblica sul li
bro quale strumento di 
istruzione, di progresso 
tecnico e scientifico. di re-
ciproca comprensione in
ternazionale e di collabo-
razione pacifica. 

Su proposta dell'Unesco 
ITJnione Sovietica organiz-
zera a Parigi una mostra 
sul tema « L'editoria e le 
biblioteche in URSS». ET 
in fase di preparazione un 
simposio internazionale sul 
tema «II libro al servizio 
della pace. deU'umanesimo 
e del progresso». In apri-
le a Tashkent e a Mosca 
si svolgera un seminario 
di bibliotecari dei paesi 
deirAsia e dell'Africa. 

Ma altro premesse man-
cavano, e si pud dire che 
fossero le premesse psicolo-
giche. Altrimenti non si riu-
scirebbe a comprendere co
me mai sia Darwin che Wal
lace, che come altri natura-
listi avevano gia un patri-
monio di conoscenze suffi-
ciento a tracciare le linee 
deU'evoluzionismo biologi
co, attribuiscono la svolta 
decisiva del loro pensiero 
alia lettura dell'opera di 
Malthus, cioe a un pensie
ro sociologico e filosofico 
che a noi, posted, sembra 
proprio non aver aggiunto 
gran che alia conoscenza del 
mondo della natura, e che 
per quanto riguarda il mon
do umano della storia e sta
to sin qui vigorosamente 
contraddetto nei fatti (sia 
dal capitale, che a dispetto 
delle previsioni malthusiane 
ha dimostrato di saper mol-
tiplicare le risorse alimen-
tari a disposizionc della spe
cie umana, sia dal proleta
r i a t che ha dimostrato di 
riuscire a strappare miglio-
ri condizioni di vita non gia 
attraverso la limitazione del
le nascite bensi attraverso 
la lotta di classe). 

Che cosa e'era dunque in 
Malthus che potesse fornire 
a Darwin, a Wallace, ad al
tri naturalisti, la spinta de
cisiva che li indusse a dare 
battaglia in campo aperto 
alia biologia ereazionistica 
tradizionale? Cera la visio-
ne impressionante dei rap-
porti tra l'incremento de-
mografico e l'incremento del
la produzione di cibo, e 
quindi la visione dell'enor-
me potenziale riproduttivo 
che, a ogni generazione, va 
perduto in morti individua-
li alle quali soprawive la 
specie. 

Una lezione 
di prudenza 

II concetto di un enor-
me potenziale riproduttivo 
che serve al sorgere delle 
mutazioni, e delle morti in
dividual! come strumento di 
selezione delle mutazioni 
vantaggiose, e quindi come 
strumento della soprawiven-
za della specie, era proba-
bilmente cio che occorreva 
a Darwin e a Wallace per 
organizzare tutto il materia-
le di conoscenze naturalisti-
che, di cui erano in posses-
so, in quella sintesi che e 
la visione evoluzionistica 
della biologia. 

Ma 1'aspetto piu interes-
sante della personality di 
Darwin, come emerge dallo 
studio di Greene, e che, pur 
riconoscendo apertamente i 
propri debiti intellettuali 
verso Malthus, Darwin non 
fu mai malthusiano; anzi 
mentre scorgeva la volgare 
utilizzazione delle sue teo-
rie che il liberalismo bor-
ghese andava facendo, col 
trasferire nella societa uma
na il concetto di « selezio
ne naturale » e di « soprav-
vivenza del piu adatto >, 
Darwin prese rigidamente 
le distanze da queste stru-
mentalizzazioni del darwini
smo negando che 1'evoluzio-
nismo biologico potesse tra-
dursi in una visione (che 
oggi diremmo fascista) del 
< diritto della forza > (might 
is right) e potesse quindi 
dare ragione « a Napoleone 
e a lutti i commercianti im-
brogliom ». Solo in base a 
questo suo rifiuto del cosid-
detto « darwinismo sociale > 
si puo spiegare la strana as-
serzione di Darwin, di aver 
avuto 1'impressione di « con-
fessare un delitlo» nell'e-
sporre le proprie teorie. 

La prudenza di cui diede 
prova, tacendo per quaran-
t'anni le proprie ipotesi sul-
l'origine delluomo, non era 
dunque un omaggio servile 
alia vecchia cultura tcologi-
ca ma forse puo esscre in-
tcrpretata come la rcpu-
gnanza di un uomo. che non 
condivideva il trionfalismo 
capitalistico della sua cpo-
ca, a fornirgii strumenti di 
cui immancabilmentc si sa
rebbe servito per celebrare 
le proprie vittorie. 

Ed e tanto piu interes-
sante, questo Darwin < amle
tico » che Greene ci propo
ne, proprio in quanto oggi 
non solo il cosiddetto < dar
winismo sociale > e stato 
seppellito, ma anche le 
scienze biologiche stanno 
uscendo dal trionfalismo po-
sitivista in cui tutto appari-
va spiegato, e ritrovano in-
certezze, dubbi, problemi 
non risolti. E ritrovano dun
que tutta intera la lezione 
di Darwin: anche la sua le
zione di prudenza. 

Laura Conti 

Un paese che vive da anni nella tensione della guerra 

ISRAELE: IPADRIE IF IGU 
Giovani che entrano in conflitto col sistema sociale — II significato della presenza delle "Pantere nere" 
Polemiche sulla discriminazione tra gli ebrei giunti dai paesi arabi e quelli di origine europea o ameri-
cana — Case peggiori, destinazioni peggiori, lavori meno qualificati per i " cittadini di seconda classe " 

DI RITORNO DA ISRAELE 
febbraio. 

In prima pagina, di « spal-
la». il quotidiano in l.ngua 
francese di Tel Aviv L'in-
formation d'lsrael recava 
nei giorni scorsi il titolo « Le 
" Pantere nere " nanno mani-
festato ieri a Gerusalemme >. 
Nonostante il rilievo del titolo. 
il testo minimizzava I'avveni-
mento: circolazione interivtta. 
si, ma scarsa partecipazione. 
« circa 500 persone > bffetti-
vamente cinquecento persone 
sembrano molte: ma se si fa 
il rapporto tra la popolazione 
di Gerusalemme e quella di 
Milano o Roma, sarebbe co
me se il Corriere della sera 

o il Tempo parlassero di una 
manifestazione operaia con 5 
mila partecipanti: un bel nu-
mero, specie se si considera', 
che le cifre dei giornali ufti-
ciali hanno anche qui la ten-
denza a ridimensionare le ci
fre reali. 

A questo c'6 da aggiungere 
un'altra considerazione: che il 
movimento delle « Pantere ne
re » 6 un movimento essenzial-
mente giovanile e i giovani in 
grado di partecipare a mani-
festazioni in Israele non sono 
molti; vanno sotto 'e armi a 
diciotto anni — uomini e don-
ne — e tornano a casa. quan-
do tutto va bene, che ne han
no compiuti ventuno. Per que

sto le cinquecento persone del
le cifre ufficiali non sono una 
quantita trascurabile, anche 
se non costituiscono neppure 
un movimento sopravvalutabi-
le. Tuttavia rappresentano un 
sintomo che vale proprio in 
quanto emerge in un paese 
che di sintomi di lotta politi-
ca non ne off re 'roppi, e che 
da anni ha incanalato la sua 
vitalita verso il solo obiettivo 
della guerra. 

Parlando di quanto sta acca-
dendo nel movimento comuni-
tario dei « kibbuzin > indica-
vamo elementi di disagio, di 
scontentezza che iffiorano nel-
le giovani generazioni. II mo
vimento delle « Pantere nere > 

cosl come gli altri movimenti 
giovanili del «Siah > e del 
«Matspen» sono anch'essi 
sintomi analoghi di disagio e 
di scontentezza, ma di senso 
opposto: le rivendicazioni di 
questa che viene ehiamata an
che in Israele la « nuova si
nistra » sono dirette a conte-
stare la degenerazione consu-
mistica della societa israelia-
na, il pericolo che i.ll'influen-
za del capitale esterno si ag-
giunga Pinfluenza .Jel nascente 
capitalismo interno. 

Gli sbocchi possono essere 
a volte diversi, ma le origini 
sono eguali qui come nella cri-
si dei rapporti tra i giovani e 
il € kibbuz »: la generazione 

CONTRO I PICCHETTI DEI MINATORI 
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II governo inglese ha deciso di proclamare lo stato di emer ge.iza nel setlore dell'energia elettrica, con un provvedimento 
che dovrebbe entrare in vigore oggi. Le insegne pubblicitarie luminose resteranno spente e la corrente elettrica sara razio-
nata. II provvedimento e stato preso dopo che i lavoratori dei trasporti hanno aderito alia richiesta dei duecentottantamlla ml-
natorl, in sciopero da cinque setlimane, di non trasportare alle centrali elettriche altri combustibili sostitutivi del carbone. 
Nella foto: a Birmingham un nugolo di poliziotti cerca di frattenere i picchetti dei minafori davanti a un deposlto di carbone. 
Nel corso degli scontri tra I dimostranti • la polizla, cinque persone sono rlmaste gravemente ferite 

A colloquio con lo scienziato sovielico che muta la slruttura originale degli animali 

LE VOLPI DOMESTICHE DI BELIAJEV 
Nell'lstituto di genetica e citologia di Akademgorodok, la «citta della scienza » -1 vantaggi degli 
esperimenti di selezione che trasformano una cavia selvatica in una specie di cane da cortile - Gli 
studi sui meccanismi del gene per trovare rimedi contro i tumori e le malattie ereditarie deiruomo 

Dal nostro invialo 
AKADEMGORODOK. 

febbraio 
Siamo ad Akademgorodok. 

la «Citta della scienza» nel 
cuore della Siberia, nel gran
de laboratorio dell'Istituto di 
genetica e citologia (sezione 
siberiana dell'Accademia del
le scienze) diretto da Dmi
tri Beliajev. L'immagine po-
polare di questo scienziato e 
di un «mago» capace di tra-
sformare gli animali. di far 
vivere insieme un cane con 
un gattc. di trovare la chiave 
adatta per addomesticare que-
gli esemplari che piu possono 
servire alia economia naz:o-
nale. 

«S1. e vero — spiega Be
liajev — io sto cercando di 
costruire in un modo diverso 
gli animali in questo grande 

l Lstituto dove vengono allevate 
j varie specie e dove le cavie 

sono tenute sotto controllo 24 
ore su 24. per anni e anni». 

Come avv:ene questa «co-
struzione»>? E quali risultati 
si propone? «L'uomo — ri-
sponde Beliajev — sin dalla 
sua comparsa sul globo terre-
stre ha cominciato ad addo
mesticare gli animali selvag-
gi utilizzandoli per le sue ne-
cessita. Con il passare delle 
varie ere. gli animali hanno 
subito alterazioni: molti han
no addirittura mutato Tifer 
genet ico in seguito al proces-
so di addomesticamento. Si 
sono cosl registrate variazio-
nl nel colore della pelle e nel
la forma stessa del corpo. 

«Se gli antenati selvaggi de
gli altuali animali domestic] 
procreavano a seconda delle 
stagionl. oggi al contrario gli 
animali domestici hanno per-
so questa caratteristica, tan-
to e vero che le cagne pos
sono procreare p!u di una vol 
ta nel giro di un anno*. 

• Basandocl su queste con-
statazioni — prosegue lo scien
ziato — abbiamo elaborato al-

I cuni modelli ipotetici di svi-
luppo delle diafunzlonl eredi

tarie supponendo. in pri-
mo luogo, che il diverso com-
portamento degli animali fos
se dovuto a un diverso fun-
zionamento della attivita del 
sistema nervoso centrale e. 
probabilmente. dello stato ge 
nerale dell'organismo. Per la 
verifica, iniziata dieci anni fa. 
ci siamo serviti delle volpi ar-
gentate ». 

Le volpi di Beliajev. sono sl-
stemate e seguite con cura in 
un padiglione che assomiglia 
a un'enorme serra. « Da piu di 
80 anni — osserva il nostro 
mterlocutore — sono allevate 
regolarmente in ogni parte 
del mondo. ma nessuno ha 
mai fatto caso al loro corn-
portamento. Cos! noi abbia
mo pensato di creare un ripo 
di volpe diversa. attraverso un 
process© selettivo controllato. 
e ci siamo riusciti. Infatti do 
po una serie di accoppiamen-
ti sono nate delle volpi do-
mestiche. paragonabili cioe a 
cam da cortile. Ecco qumd:. 
che attraverso la selezione ab
biamo creato un modello di 
evoluzione naturale ». 

Che significato ha questo 
successo del vostro lavoro. an
che dal punto di vista pra-
tico? 

Genitori 
e prole 

«In primo luogo — dice Be
liajev — vuol dire che ab
biamo raodificato la strutlura 
onginale della volpe. divenu-
ta un ammale domestico In 
secondo luogo. siamo in grado 
di controllare la potenziahta 
genetica deU'wiimale e quindi 
di poter stabilire una serie di 
livelli di procreazione nel gi
ro di un determmato perlodo 
Per quanto riguarda l'econo 
mia nazlonale, posslamo dun
que fornire agll al levator! del 
paese degli animali "selvag
g i " capacl di procreare rapl-

damente. come gli animali do
mestici ». 

L'Istituto di Beliajev si oc-
cupa anche di altri problemi 
di genetica e di citologia. 
Chiediamo alio scienziato di 
illustrare le linee della ri
cerca dell'equipe da lui di-
retta. 

« Gli indirizzi che stiamo se-
sruendo ad Akademgorodok — 
risponde Beliajev — sono es-
senzialmente due. In primo 
luogo ci occupiamo del ruolo 
del gene, delle cellule e dei 
fenomeni dello sviluppo indi-
viduale deH'organismo. E cioe 
i problemi che nel corso degli 
ultimi cinque o sei anni sono 
andati via via assumendo una 
imoortanza eccezionale. In
fatti soltanto se riusciamo a 
stabilire esattamente i mec
canismi genetici dello sviluppo 
potremo imparare a dirigere 
Torganismo umano. a lottare 
contro le malattie ereditarie, 
a vincere il tumore maligno. 
Quanto al secondo indirizzo di 
ricerca Iavoramo per trova
re la soluzione del problema 
del trasferimento alia prole 
di determinati camb.amentt 
gia ottenuti nei genitori II 
tema non e nuovo: se ne stan
no oocupando nel mondo nu-
merosi scienziati e noi. ad 
Akademgorodok. stiamo cer
cando di ottenere determinate 
variazioni ereditarie nei mi-
crorganismi. nelle piante e ne-
gli animali per giungere poL 
attraverso le mutazioni otte-
nute. a dirigere nel modo piu 
efficace il processo di sele 
zione ed ottenere. di conse-
guenza. quelle specie di pian
te, e di animali. che piu ci 
servono A tal proposito i ri
sultati da noi ottenuti con le 
volpi argentate sono piu che 
mai ind icativl». 

Dalla attivita dell'Istituto 
p?ss!amo a prendere in esa-
me le ricerche e gli studi 
che vengono effettuatl nel-
1TJRSS nel campo della bio
logia e della genetica. aET 
difficile — afferma BellRjev 
— dare un quadro completo 

della situazione poiche nume-
rosi sono gli istituti e 1 cen-
tri specializzati in questo set-
tore. Posso perd dire che le 
ricerche nel campo della bio
logia molecolare. del problemi 
generali della genetica, della 
genetica dell'evoluzione. della 
teoria e della pratica di sele
zione di piante ed animali si 
sono sviluppate solo recente-
mente. Ed e appunto in di-
rezione di questi affascinanti 
problemi che lavorano i gran-
di centri scientifici di Mo
sca. Leningrado. Novosibirsk, 
Minsk, Kiev*. 

I successi 
della ricerca 

«I success! — egli continua 
— non mancano: per esem-
pio a Mosca e a Kiev pres
so gli istituti di biologia mo
lecolare sono stati ottenuti im-
portanti progressi nel campo 
delta struttura degli acidi nu-
cleici. • Anche per quanto ri
guarda la genetica dello svi
luppo si sono avuti risultati 
interessanti nell'lstituto di 
Mosca. 

«Da segnalare sono anche gli 
studi nel campo della gene
tica dello sviluppo individuale 
condotti ad Akademgorodok e 
quelli dell'Istituto moscovita 
di genetica generale per quan
to riguarda la teoria del pro
cesso di mutazionea. 

«Oggi nel nostro paese — 
conclude lo scienziato — si 
sviluppano cioe tutti gli indi
rizzi principali di questi ra
mi della scienza. Ad Akadem
gorodok noi ci occupiamo in 
particolare dei problemi della 
biologia molecolare e della ge
netica molecolare in stretto 
legame con 1 problemi della 
genetica generale, della biolo
gia generale e delta teoria 
della evoluzione*. 

Carlo Benedetti 

che oggi e in conflitto con il 
sistema sociale e nata o in 
Israele quando questo era or-
mai uno stato riconosciuto 
praticamente da tutto il mon
do. o vi e giunta portando 
con se un bagaglio di espe-
rienze politiche vissute in con
dizioni diverse in paesi diver
si. Per molti di questi giova
ni, cioe, Israele non rappre-
senta quello che ha rappre-
sentato per i loro padri — 
uno Stato da creare dal nulla 
—. ma uno Stato come ogni 
altro. 

Facciamo un esempio. Una 
delle rivendicazioni dei giova
ni riguarda la casa, date la 
difficolta di trovarla e l'alto 
prezzo degli affitti, sicche spo-
sarsi diventa un problema se-
rio; i giovani rilevano che il 
governo provvede a costruire 
case — sia pure fase somma-
rie — in modo da garantire 
l'alloggio agli ebrei che tutti 
i giorni giungono in Israele 
da ogni parte del mondo. Di 
fronte a questo 'e posizioni 
dei padri e dei figli si diva-
ricano. Per i padri la casa 
da dare a chi « ritorna > e un 
dovere legato slla nascita 
stessa dello Stato di Israele, 
sorto proprio per raccogliere 
gli ebrei sparsi per il mondo: 
il primo compito. quindi, 6 
appunto di garantire una casa, 
cost come e stata garantita 
a loro. Ma per i figli. nati 
qui, in una condizione diver
sa, questa priorita e assu^da. 
Essi giudicano -'nconcepibile 
il privilegio per nhi giunge a 
cose fatte mentre perdurano 
le difficolta per chi qui lavora 
da anni, vive da anni. 

E* solo un esempio, ma suf-
ficientemente indicativo di co
me il tempo, le condizioni po
litiche. la naturale evoluzione 
del pensiero, vadano modifi-
cando il rapporto tra il oitta-
dino e lo Stato che da entita 
pressoche religiosa, mistica, 
appare ora una entita politica, 
uno degli elementi del conflit
to sociale, un dato reale e 
non divino. 

Naturalmente l'esempio ri-
portato non racchiude tutti gli 
elementi della protesta giova
nile, che in questo '*aso avreb
be solo aspetti utihtaristici. Ci 
sono (e qui il riferimento alle 
« Pantere nere > si fa piu per-
tinente) altri dati. ancora piu 
importanti. Uno di questi e il 
problema delle discriminazio-
ni tra i cittadini .sraeliani. Le 
« Pantere nere » denunciano la 
condizione di « cittadini di se
conda classe » in --ui vengono 
a trovarsi gli ebrei giunti dai 
paesi arabi. Irak, Iran. Ye
men, Arabia Saudita. Algeria. 
Tunisia, Marocco. Libia ecce-
tera. i quali si collocano — so-
cialmente — ad un livello in-
feriore rispetto agli ebrei di 
origine europea o amencana. 

E' un altro dei nodi non 
sciolti di uno Stato che — 
seppure si richiama a motivi 
storici, religiosi, umanitari — 
e ancora sostanzialmente arti-
ficiale in quanto oomposto da 
una popolazione che al di la 
del dato confessionale e raz-
ziale ha solo Umitatamente 
una storia e una cultura co-
muni. E' evidente che ad un 
ebreo nato e vissuto negli 
Stati Uniti e completamente 
estraneo un ebreo nato e vis
suto nell'Arabia Saudita. Un 
elemento di curiosita, ma 
sommamente indicativo: i pri
mi ebrei giunti in Israele dal-
l'Arabia Saudita erano scon-
volti per I'awerarsi della pro-
fezia biblica secondo la quale 
uccelli dalle all d'argento li 
avrebbero riportati nella terra 
promessa: furono trasportati 
in aereo e non avevano mai 
visto aeroplani, _-he per loro 
non erano macchine dell'uo
mo. ma strumenti della vo-
Ionta divina. 

Quale contatto pud esserci 
fra questi due tipi di cultura. 
quella deH'ebreo americano i 
cui fratelli hanno contribuito 
alia creazione della bomba 
atomica e dei < Lem >, e quel
la dell'ebreo yememta fermo 
ad una civilta pastorale? Qua
le contatto se non c e neppure 
1'elementare strumento che d 
una lingua comune? (Non a 
caso il primo impegno del go
verno israeliano verso i nuovi 
arrivati e appunto quello di 
inviarli a studiare I'ebiaico, 
in corsi acceleratissimi). 

Che a questo punto si crei-
no delle diseguaglianze e per-
sino ovvio. anche se la lacera-
zione che ne deriva puo avere 
conseguenze imprevedibili. 
Nessuno — dopo qualche gior-
no trascorso in Israele — pud 
stupirsi quando sente un inter-
locutore giustificare come ine-
vitabile questa nuova stratifi-
cazione; quando si sente spie
gare come sia naturale che 
un ebreo saudita, vissuto lag-
giu facendo il sarto. in Israele 
debba adattarsi a fare lo ster-
ratore poiche le sue teorie sul-
l'abbigliamento — validissime 
a Riyad — non sono accetta-
bili in un paese tipicamente 
occidentale. 

Cosi la protesta giovanile si 
rivolge anche contro le condi
zioni di inferiorita in cui ven
gono a trovarsi gli ebrei pro-
venienti dai paesi arabi e me
dio • orientali: alloggi peggio

ri, destinazioni peggiori, lavo
ri peggiori. E la prospettiva 
del formarsi di nuove classi 
sulla base delle patrie. 

Non e chiaro fino a che pun
to questa prospettiva sia pre-
sente negli uomini della sini
stra israeliana (si parla, ov-
viamente, della sinistra inte-
grata nel sistema) che pure. 
ad un altro livello. sono sensi-
bilissimi al problema. Quan
do, nel corso di vari collo-
qui, si e posto il quesito del
la sistemazione dei profughi 
arabi, la risposta — con l'«c-
cezione dei comunisti del 
« Rakah » — era che la cosa 
migliore sarebbe stata la 
creazione di uno stato indi-
pendente palestinese in Cis-
giordania. Se si chiedeva p»r-
che non riuscissero a pren
dere in considerazione la crea
zione di uno stato binaziona-
le in Israele, in cui convives-
sero, in assoluta eguaglianza. 
arabi ed ebrei, le risposte 
erano le piu varie: 1'incompa-
tibilita — dopo tanti anni di 
guerra. — tra le Jue nazio-
nalita; il fatto che :n uno sta
to evoluto la mortalita infan
tile diverrebbe un fatto tra
scurabile e quindi la pro'.ifici-
ta araba sommergerebbe in 
breve tempo la parte ebraica 
della popolazione: la diffiden-
za sedimentata in intere ge
nerazioni. 

Le risposte piu varie, ma 
con un argomento ricorrente: 
gli arabi — dicono — per ra-
gioni indipendenti da loro. ma 
oggettivamente osistenti. si 
trovano ad un livello cultura-
1° inferiore rispetto agli ebrei; 
anche sul piano delle qualifi-
che nel lavoro sono. per ra-
gioni oggettive. meno capaci 
degli ebrei; di conseguenza. 
in uno stato binazionale. il 
proletariat© si identificherebbe 
con gli arabi, la borghesia 
con gli ebrei e ne derivereb-
be che la lotta di classe sa
rebbe una lotta di razze (o di 
nazionalita. se si preferisce), 
con gli inasprimenti e le de-
generazioni che questo potreb-
be comportare. ., 
• • A parte che l'argomentazio-
ne e inaccettabile in se, il suo 
interesse sta nel fatto che un 
simile atteggiamento discrimi-
natorio si verifica gia oggi 
non tra arabi ed ebrei, ma al-
1'interno della stessa naziona
lita ebraica. tra fbrei di ori
gine e culture occidentali ed 
ebrei di origine e cuitura 
araba. 

II nodo. cioe. e tnolto piu a 
monte del problema del rap
porto arabo - ebraico. ma in-
veste lo stesso modo d'essere 
di Israele. In questo senso la 
lotta delle sia pur minuscole 
formazioni giovanili. delle 
< Pantere nere >, Jei comuni
sti del c Rakah» e di una 
parte non insignificante dei 
militanti delle altre formazio
ni di sinistra — anche al go
verno — ha un rilievo mag-
giore di quanto non appaia. 

Kino Marzolio 
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RIUNITI 

Dobb, PROBLEMI 
DI STORIA D a 
CAPITALISMO 
p p . 448 L 3.000 

L'economia come scien
za storica in un'indagint 
classica sulle fonti dal
la produzione capitalists 
ca. la rivoluzione indu-
striale e ii sec XIX. i 
primo e a secondo dft-
poguerra. 

Battaglia, 
U SECONDA 

pp. 464 L. 1.600 

Gli awenimentf che prt> 
cedettero e prepararon* 
il piu grande conflitto 
della storia; la sua n#-
tura, la sua condotta e 
le sue conseguenze in 
un'opera che e anche 
una sofferta esperienza 
di vita. 

Kovaiov, 
STOMA H ROMA 
2 voll. pp. 814 L 2.500 

Una storia che penetra • 
ricostruisce in tutta la 
sua complessita le vt 
cende del popota PB> 
aoano. 
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