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II disastroso bilancio della 
politica della ricerca in Italia 

La scienza 
umiliata 

Espedienti propagandists e velleifari fentalivi 
. non servono a coprire il naufragio dei programmi 

Un ministero che e da tutti considerato inesistenfe 

II MRST, una sigla (ai 
piu sconosciuta) che indica 
gli uflici del Ministro per 
la Ricerea scicntifica e tec-
nologica (da tutti conside
rato incsistentc) ha pubbli-
cato in questi giorni il No-
tiziario n. 1, che conticnc 
una voluminosa rassegna 
stampa degli articoli appar-
si nel giugno 1071, prima e 
durante i lavori della Pri
ma Conferenza nazionale 
sulla politica della ricerca. 

Rileggiamo, a distanza di 
pochi mesi, alcuni titoli: 
Per la ricerca, idee chiare 
e centro unico (intcrvista 
col MRST Ripamonti, "II 
Giorno"); Una politica coor-
dinata per la ricerca scicn
tifica ("II Popolo"); Un 
piano qninquennale per la 
ricerca scicntifica ("La Vo
ce repubblicana"); Una po
litica della ricerca quale 
strumento di civilta ("II 
Globo"); La ricerca scienti-
fica: il problema degli anni 
80 ("La Gazzetta del Mez-
zogiorno"); Nasce una nuova 
politica per la ricerca scicn
tifica ("II cittadino"); Su 
nuove basi la ricerca scicn
tifica (di nuovo "II Popo
lo"). Mi fermo qui, perche 
la rilettura di questi titoli 
rende evidente che le idee 
chiare sono divenute in po
chi mesi ancora piu oscure, 
i programmi degli anni 80 
sono naufragati fin dall'ini-
zio degli anni 70, la nuova 
politica su ?inoi;e basi e ri-
masta un bluff propagandi
s t s , o un velleitario ten
ta t ive 

LTn predecessore di Ripa
monti, il sen. Arnaudi del 
PSI, che fu il primo MRST 
del centro-sinistra, quando 
lascio l'incarico scrisse un 
amareggiato libro, dal tito-
lo Galileo tradito. L'aver 
tradito le attese della so
cieta verso la scienza, e le 
attese dei ricercatori verso 
i poteri dello Stato, e una 
delle maggiori colpe delle 
classi dominanti italiane, di 
cui tutto il paese paga lo 
scotto, nella cultura e nella 
vita quotidiana di milioni di 
uomini. 

Vorrei fare solo un esem-
pio, che riguarda la politi
ca delle fonli di energia, es-
senziale per garantire lo 
sviluppo economico. L'Ente 
elettrico (ENEL) trova cre-
scenti difficolta ad insedia-

Le «giornate» 
del libro 
marxista 
a Parigi 

Tre giornate — da oggi 
al 5 marzo — saranno de
dicate a Parigi al libro 
marxista. La manifesta-
zione si svolgera all'antica 
stazione della Bastiglia ed 
e organizzata dall'Unesco 
in occasione dell'Anno in-
fernazionale del libro. 

Le giornate si apriranno 
ufficialmente oggi alle ore 
15,30 con un dibattito, al 
quale interverranno filoso-
fi ed economisti. Tema del 
dibattito: a cento anni dal-
la prima edizione france-
se del «Capitate», una 
nuova edizione in otto vo-
lumi. Alle 20,30 si svolge
ra un altro dibattito sul 
libro di Francois Billoux 
c Quando eravamo mini-
stri i . Vi parteciperanno 
tra gli altri ex ministri 
comunisti. 

II segretario del Partito 
socialista operaio unghere-
se, Georgy Aczel, e Roland 
Leroy discuteranno con i l 
pubblico sul libro di Aczel 
« Cultura e democrazia so
cialista >. 

La seconda giornata nel 
pomeriggio sara dedicata 
ad un dibattito pomeridia-
no cenlrato sul tema « Prin-
cipi e coerenza di una 
nuova politica economica > 
Nella serata, alle 20,30, 
Jean Ferrat terra un reci
tal . II cantante in questa 
occasione presenter* an-
che il suo ultimo disco 
c Ferrat canta Aragon ». 

I registi Marcel Bluwal, 
Jacques Krler e Jean-Pier
re Marchand parteciperan
no nell'ultima g 'wia ta ad 
una discussione sulla pro-
spettiva della cultura, dei 
l ibri in part;colare e dei 
mezzi di d'ffusione nella 
societa attuale. S?ranno 
present! anche editor! e 
scrittori. Al termine della 
manifestaz'cne vtrrh proiet-
tato in anteprima per I'Eu-
ropa II f i lm « Addio Goul-
sary >. 

re le centrali tcrmoclettri-
che, che bruciano petrolio e 
producono, insieme all'elet-
tricita, inquinatnenti ambien-
tali: le popola/ioni, i Co-
muni, lo Uegioni chiedono 
oramai centrali pvlitc, o zo
ne eneryeliche che non sia-
no contaminanti. Si puo, 
certamentc, produrre ener
gia senza inquinare: ma ol-
tro a nuovi investimenti, 
cio richiede ricerche, spe-
rimentazioni, indiri/zi verso 
nuove fonti energcUchc (dal-
la lissione, e domani dalla 
fusione del nucleo atomico). 
Ed il governo, invece, ha 
lasciato deperire il Comita-
to nazionale per l'energia 
nuclearc, il piu grande e 
moderno centro di ricerche 
creato in Italia. Ma anche 
in altri campi dell'econo-
mia, senza un nuovo impe-
gno nella ricerca scientifi-
ca non sara possibile pro-
gredire, superare l'attuale 
stagnazione, collocare l'lta-
lia in modo non piu subal-
terno, ma inter pares, da 
uguale, nei rapporli interna-
zionali. 

Negli ultimi mesi sono 
cadute due ipotesi, di fonte 
opposta ma di uguale segno. 
La prima e quella enuncia-
ta a giugno dal MRST Ripa
monti e da Petrilli (presi-
dente dell'IRI), di una « in-
tegrazione fra ricerca e im-
prenditorialita», che si e 
risolta di fatto nel flnanzia-
mento pubblico di alcune 
(ridotte, e spesso inesisten-
ti) attivita d» ricerca del-
l'industria privata o di car-
telli fra monopoli e parte-
cipazioni statali. La secon
da ipotesi e quella riespo-
sta recentemente da fonti 
estremiste, secondo c u i 
« una riforma profonda del
le strutture delFistruzione 
e della ricerca, riorganizza-
ta in funzione delle nuove 
esigenze produttive e istitu-
zionali espresse dallo svi
luppo capitalistico, e desti-
nata a imporsi e realizzarsi 
nei prossimi anni »: percio 
il movimento operaio do-
vrebbe attendere, o sorve-
gliare, al massimo, « in qua-
li forme e in quali tempi 
cio avverra ». 

Estremismo? Ma qui vi e 
rinuncia ad agire, o invito 
ad intcrvenire solo margi-
nalmente, in modo subalter-
no. In verita, e abbastanza 
strano che si dia ancora fi-
ducia al capitalismo (al ca-
pitalismo italiano!) di voler 
realizzare una « riforma pro
fonda deH'istruzione e del
la ricerca >: dopo il nau
fragio della legge universi-
taria, spinta a fondo dalla 
zavorra dc, dopo che il Con-
siglio nazionale delle ricer
che si trova privo perfino 
di un presidente effettivo 
(vi e un «facente funzio-
ni ») e di un'assemblea che 
riesca a riunirsi. 

Fortunatamente, queste 
posizioni rinunciatarie sono 
sempre piu isolate, cd an
che i lavoratori della ricer
ca (ed i loro sindacati) 
comprendono che senza una 
politica della scienza di tut-
to il movimento operaio e 
democratico non sara pos
sibile uscirc dalla crisi at-
tuale, assicurare una gestio-
nc democratica, uno svilup
po ed un nuovo orientamen-
to della ricerca scicntifica. 

Anzi, vi sono nuove mi-
nacce. Si profila l'ipotesi 
che il governo Andrcotti 
voglia nominare un commis-
sario (o imporro di soppiat-
to un nuovo Presidente) al 
Consiglio delle ricerche 
(CiNR), oppure convocarc 
in aprile delle mhiielezwni 
tniffa, per «nnnovare » i 
comitati del CNR con la 
vecchia legge che asscgna 
ai professori ordinari (cioe 
alia minoranza, non sempre 
la piu attiva) dei ricerca
tori un prcmio di maggio-
ranza perfino piu alto di 
quello ccrcato da De Ga-
spcri nel 1953. Diciamolo 
chiaramente: questo gover
no non ha l'autorita, nc il 
prcstigio, per imporre alia 
ricerca scicntifica uomini e 
indirizzt che dovrebbero 
guidarla per i prossimi 4-5 
anni. Quel che occorre e 
che il Parlamento, che sa
ra eletto il 7 maggio, modi-
fichi il rcgolamcnto eletlo-
rale del CNR per consentire 
a tutti i lavoratori della ri
cerca cd a tutti gli universi-
tari di votare a parita di di-
ritti. E che, dopo questa 
misura d'urgenza, si ponga 
mano alia riforma del CNR, 
dell'Univcrsita, degli indiriz
zt e delle istituzioni che opc-
rano nel campo della scien
za. 

Giovanni Berlinguer 
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Le discussioni che si accendono negli ambienti piu inquieti della capitale egiziana 

M H M DRBflt TRA PUCE E GUBflTA 
L'opuscolo che vuole suggerire «una modesta proposta per uscire da un falso dilemma » - La «pace popolare »? 

ovvero « una alleanza di tutti i popoli (compreso il popolo d'Israele) contro rimperialismo, l'aggressione sionista 
e la reazione » - Le alternative impossibili - Un'iniziativa internazionale per la soluzione politica della questione 

Beit Faggiar, sulla riva occidentale del Giordano occupata da Israele: una famiglia araba 
tra le macerie della propria casa, distrutta dai soldati israeliani per rappresaglia contro 
i guerriglieri arabi. 

Bombe e cannoni dell'esercito di Israele alle frontiere del Li bano nei giorni scorsi. 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO, marzo 

Fra gli articoli dattiloscrit-
ti, i pamphlet, gli studi che 
circolano in mani private ne
gli ambienti piu inquieti del
la capitale egiziana ce n'e uno 
intitolato: «Pace o guerra? 
Un personale contributo al di
battito nazionale. ovvero una 
modesta proposta per uscire 
da un falso dilemma». Ne 
possediamo una traduzione in 
inglese. 

L'autore polemizza con la 
tendenza i a considerare la 
questione in modo troppo rigi-
do, come se si trattasse di fare 
una semplice scelta fra la 
pace e. la guerra. una volta 
per sempre». Cio, aggiunge, 
«equivale a semplificare in 
modo eccessivo l'intera que
stione, ignorando le contraddi-
zioni che sussistono in entram-
be le posizioni, quella "pacifi-
ca" e quella "bellicosa". Ci 
sono infatti due modi assai di-
versi di concepire e condurre 
la lotta armata o quella pa-
cifica contro l'aggressione sio
nista. Da un lato si puo con
durre o una guerra puramen-
te ennvenzionale o una guerra 
popolare; daH'altro. ci si puo 
limitare alle iniziative diplo-
matiche convenzionali. o si 
puo tentare di realizzare una 
pace popolare, attraverso una 
alleanza di tutti i popoli del 
Medio Oriente (compreso il 
popolo d'Israele) contro rim
perialismo, l'aggressione sio
nista e la reazione ». 

E promette: «Spero di di-
mostrare, esaminando ciascu-

I « ritratti d'autore » sul piccolo schermo 

Venti minuti con Guttuso in TV 
Uno dei rari tentativi di incontro con i. protagonisti e i problemi della cultura arti-
stica italiana contemporanea - II rapporto col pubblico e da stabilire su altre basi 

Con il «ritratto * di Re 
nalo Guttuso. anis ic ;n on-
da mercoledi pomeriggio. il 
ciclo televisivo « Kitratto di 
autore». curate da Franco 
Simongini. si e conferma'.o 
come uno dei rarissimi ser 
vizi cultural nirdc-mi. per 
argomenti, informnzioni e 
tecii'ca documentaria. pro 
dotti dalla nostr-i televi?i«> 
ne. Gia am il c ntratto J di 
Giacomo Manzu (e grande 
era stata la oarte ?;iocata 
dallo straordinano personag 
gio-uomo che e Manzu) 
Franco Simongini aveva da-
to prnva sia d"!:.? «ue slcu 
re mfnrmazion: still'artc-
contemp*jranea Mi.rrnute an
che dalla con^cenza viva 
decli uomini. sia di un suo 
t-fficace side « ^io:iii«Iis,.j-
cd > i:ella preseni.'izone di 
ojcte e dibaltit. Aihertaz.'.i 
c-niv presentaVirc. ha ;rli 
e bassi: e equilibrate sen
sible ma vuole user': a:i> 
r.- sempre. Cfilo non sono 
pochi i difetti e i limiti dei 
€ r iiatti * e son«> v^nuii fu» 
n j.nche nc-lln puntaia u. 
ir"-i pomeriggio a-sr.i fitla 
il; cose in puco piu d' von.i 
r."iii.ti. 

f.ultuso, a dffrii-nza ni 
am<- puntate. nor era in s*. 
la. dopo il film no sulla vi-
tc» v le opere. • a -hscuteie 
c.n . giovani spo.;ji;o.*i del 
pr.)=ramma. Li . sue idee, 
quasi un piccolo autoritrat-
to energico e malinconieo, 
?-no state regJstr-=.iL» cun un 
pr*».-c piano f e r m <he t) 
piltoie ha sos*<rM»tni tene 
ar.( hr in forza d. isna « ma 

schera> intel'et uale che pochi 
altri artisti itaiiani hanno. 
Guttuso ha detto con esat 
tezza le sue idee sulla piltu 
ra e sulla societa modema; 
ha detto che egli crede alia 
pittura come si crede alia 
vita. 

Renato Guttuso • Autorifratto, 1971 

L'intervista era precedu-
ta da un fdmato, sulla vita 
e le opere del pittore. trop 
po rapido e fitto di richia 
mi e con un commento non 
in sincronia con le opere mo • 
strate. I | « ritratto ». questa 
volta. ha preso forma nella 
seconda parte, quella • riser-
vata alle domande dei gio^, 
vani e alle risposte di un cri 
tico d'arte. - . • : 

II criticb era Antonello 
Trombadori, buon conoscitore* 
della vita' e delle opere. di' 

' Guttuso. Rispondendo ad al 
cune domande: perche e rea-
lista e realista socialista? 
Perchd non cambia e non 

, usa altri materiali e mo
di pittorici? Per chi fa 

' questa pittura? Tromba 
dori ha costmito un profilo 
di Guttuso vivacissimo e po 

' lemico nelle sottoiineature pv 
litico culturali dell'opera di 

. Guttuso di fronte a certe os 
servaztoni inesatte e rnal for-

• mulate dei giovani spettatori. 
E qui si e ripresentato il 

limite del ciclo dei c ritrat
ti d'autore >: il rapporto col 
pubblico. quello in sala e 
quello fuori. Chi sono questi 
giovani? Chi rappresentano? 
Da quale ambiente sociale 
vengono? Come sono stati 
scelti per fare opinione? Que
sto rapporto col pubblico an 
drebbe proprio cambiato. al-
meno corretto in altro ciclo di 
c ritratti > che potra seguire. 

Intanto, una trasmissione 
cosi andrebbe spostata o re 
plicata a un'ora della sera 
che la faccia veramente ve-
dere: k stato bene, infatti. 
presentare la sera la trasmis
sione curata da Luciano Be-
rio e Vittoria Ottolenghi sul
la musica contemporanea. Ma 
e il contatto con un pubbli 
co e un ambiente veri. in 
un dibattito di altro genere, 
che pud fare della cultura 
contemporanea ~ e del suo 
rapporto con la societa di 
classe un grande argomen-
to televisivo. II regista 
Franco Simonffini ha aper-
to uno spiraglio critico su 
questa possibihta. ed e pro-
babile che in piu d'un mo 
mento della produzione di 
questo ciclo di « ritratti ». a 
crederci fino in fondo sia 
stato soltanto lui. E' ben no-
to come vanno le cose in te-
Ievisione. 

Le puntate sono gia tutte 
registrate e non ci potranno 
essere correzioni dentro i 
c ritratti ^. Ma quel che con 
ta e la possibilita cultura-
le che viene fuori dal ci
clo: lo sviluppo reale di que 
sta possibilita. per6, non di 
pende da un singolo autore 
ma dalla politica culturale 
chiusa e tranquillante di chi 
ha il potere in televisione e 
che del pubblico ha un'idea 
spregiativa e reazionaria. 

Dario Micacchi 

na di tali scelte, che la prin-
cipale contraddizione e fra il 
metodo di lotta convenzionale 
e quello popolare, non fra la 
guerra e la diplomazia con
venzionale J>. 

Guerra convenzionale 
Tre conflitti negli ultimi 24 

anni (1948. 1956 e 1967) han
no dimostrato — secondo l'au
tore — I'impossibilita di scon-
figgere Israele in una guerra 
<n convenzionale ». <t Cio e do-
vuto in parte alia nalura di 
un esercito tradizionale (quel
lo egiziano), la cui rigida e 
autocratica struttura gerar-
chica soffoca ogni iniziativa 
e flessibilita tattica; in parte 
al fatto che le tre guerre so
no state condotte in zone de-
sertiche, dove la mobilita e 
capacita tecnica sono decisi
ve: in parte al morale pur-
troppo non alto delle nostre 
truppe, escluse da ogni auten-
tica educazione politica e da 
ogni possibilita pratica di con-
tribuire al dibattito politico ?. 
Non possiamo illuderci che le 
cose siano molto cambiate do
po il 1967. «L'esercito ha fat
to grandi passi avanti sul ter-
reno tecnico. ma la struttura 
autoritaria sostanzialmente e 
la stessa, il livello politico e 
il morale sono gli stessi. non 
sufficienti per vincere >. Com-
pletamente impreparato e an
che il cosiddetto fronte inter-
no, cioe la societa egiziana 
nel suo complesso. Conclusio-
ne: la guerra convenzionale 
si concluderebbe con una nuo
va sconfitta. 

Guerra popolare 
Pur simpatizzando con que-

gli studenti che hanno chie-
sto di essere armati. c perche 
le armi nelle mani del popolo 
sono la migliore garanzia di 
una vera democrazia ^. l'au
tore si permette di osserva-
re: 1) che la richiesta e un 
po* ingenua. poiche solo un go
verno veramente rivoluziona-
ria puo dare al popolo la piu 
alta prova di fiducia, che con-
siste appunto nell'armarlo: 
ora, per quanto progressivo ed 
anti-imperialista, il governo 
egiziano non puo certo essere 
considerato rivoluzionario. ne 
pretende di esserlo; 2) che 
poiche Tunica guerra preve-
dibile (benche assolutamente 
sconsigliabile) e una guerra 
convenzionale in una zona de-
serta (Sinai), adatta solo a 
carri armati ed aerei. repar-
ti di studenti mal addestrati 
potrebbero servire soltanto da 
carne da cannone; e velleita
rio citare 1'esempio del Viet
nam (o delle altre guerre par-
tigiane in Russia. Cina. Jugo
slavia. Italia, Cuba); solo se 
i generali israeliani fossero 
cosi pazzi da invadere il Del
ta del Nilo. con i suoi 25 mi
lioni di abitanti. allora si cree-
rebbe anche in Egitto una si-
tuazione favorevole al rapido 
sviluppo di una guerra parti-
giana; ma anche gli israelia
ni lo sanno. e non sono paz
zi: 3) che 1'idea di una forza 
armata popolare senza un ve
ra partito popolare e rivolu
zionario che la diriga e <t con
tro natura»; essa potrebbe 
perfino essere sfruttata da 
agenti provocatori per trasci-
nare il popolo in una guerra 
civile senza sbocco e distrut-
tiva. Conclusione: anche la 
guerra popolare e (per ora, 
nelle attuali condizioni) una 
chimera. 

Negoziati di pace 
convenzionali 

Pur approvando gli sforzi 
fatti attraverso i canali di
plomatic! convenzionali e i 
contatti internazionali. l'auto
re ne mette in rilievo i gravi 
limiti. L'attuale governo israe-
liano non vuole la pace, ma 
1'anncssione dei territori con-
quistati. Ad ogni concessione, 
rispondera con nuove, arro-
ganti richieste. Ci6 6 del re-
sto del tutto natura le, perch6, 
mentre i popoli hanno bisogno 
di pace, i governi espansio-
nisti hanno bisogno di un ne-
mico esterno contro cui sea-
ricare le tension! interne, di 

uno stato di guerra per meglio 
controllare i propri popoli. 
Questa e la ragione per cui i 
dirigenti sionisti fanno di tut
to per mantenere uno stato 
di tensione, di paura, di mi-
naccia. Nasser lo aveva ca-
pito molto bene, tanto e vero 
che dal 1956 al 1967 si ado-
pero e riusci a respingere tut
te le provocazioni, sia da par
te israeliana, sia da parte dei 
regimi arabi reazionari (nel 
'67 cadde in una trappola te-
sagli da nemici di varia na
tura, e da allora cominciaro-
no i guai...). 

Durante gli undici anni di 
pace, il numero di israeliani 
che tornavano in America e 
in Europa comincio a supera
re il numero degli ebrei che 
emigravano in Israele, dove 
i problemi sociali ed econo-
mici diventavano sempre piu 
acuti. Questa fu la ragione 
essenziale che spinse i diri
genti sionisti a scatenare la 
guerra, per galvanizzare le 
proprie forze interne e inter
nazionali, e tentare di rove-
sciare Nasser, la cui politica 
di pace li metteva in crescen-
ti difficolta. < Per tutti que
sti motivi, non dobbiamo 
aspettarci alcun risultato con-
creto dalle manovre diploma-
tiche. Da un punto di vista 
strettamente "affaristico" i 
dirigenti israeliani si trovano 
in assoluto vantaggio, perche 
essi hanno da offrire tutto, 
cioe le nostre terre occupate, 
mentre noi non abbiamo da 
offrire niente, salvo un pezzo 
di carta: il riconoscimento, 
che il popolo israeliano vuole, 
ma che i suoi capi temono ». 
Quindi: anche la via diplo-
matica e un'illusione. 

Lotta popolare 
per la pace 

E' la strada giusta. « Biso-
gna trovare nuove forme di 
lotta contro rimperialismo e 
1' espansionismo imperialista, 
alle quali possa partecipare 
lo stesso popolo israeliano. E 
poiche, a parte un'ipotetica 
azione militare (che pero ab
biamo gia sconsigUato perche 
foriera di nuove. catastrofi-
che sconfitte), non e'e nulla 
che noi possiamo fare per 
influenzare il governo israe
liano, e ovvio che il popolo 
israeliano e. fra tutte le for
ze interessate, la piu effica-
ce, forse la sola in grado di 
esercitare sui suoi capi pres-
sioni tali da rendere possi
bile una soluzione del con-
flitto. Ma vorra farlo? >. Qui 
l'autore critica la stampa e 
le autorita egiziane che han
no trascurato di analizzare 
con serieta la natura del po
polo d'Israele. la sua compo-
sizione e le sue contraddizio-
ni interne, limitandosi ad oc-
casionali segnalazioni delle 
notizie piu vistoae circa l'esplo-
dere di tali contraddizioni. 

Gli israeliani — afferma — 
non sono ancora una nazione. 
ma un popolo composto da 
varie nazionalita. con in co-
mune solo la religione, e for
se alcune tradizioni cultura
li. In Israele convivono ebrei 
di vari paesi europei e ame-
ricani, e — cosa ancora piu 
importante — la meta degli 
israeliani e composta in real-
ta da arabi di religione ebrai-
ca, immigrati da Marocco, 
Tunisia, Libia. Irak, Egitto, e 
cosi via. II movimento delle 
Pantere Nere ebraiche, che 
ha manifestato contro il re-
cente congresso sionista, e un 
sintomo evidente deU'acutezza 
delle contraddizioni che ser-
peggiano nella societa israe
liana. Altri sintomi importan-
ti sono gli scioperi dell'esta-
te scorsa. La guerra e un 
peso sempre meno sopporta-
bile per i lavoratori, gli in-
tellettuali e la piccola bor-
ghesia. Le critiche contro l'at-
teggiamento aggressivo ed 
espansionista del governo di 
Tel Aviv diventano piu nu-
merose ed esplicite. 

« Finora, sfortunatamente, e 
mancata una direzione politi
ca capace di unificare le for
ze paciflche esistenti in Israe
le. Ma questa direzione — 
afferma l'autore — potrebbe 

ora prendere forma grazie 
ad una iniziativa internazio
nale promossa l'aprile scorao 
da personalita di numerosi 
paesi europei ed arabi. in vi
sta della convocazione (a Bo
logna) di una conferenza in
ternazionale per la pace e la 
giustizia nel Medio Oriente, 
alia quale dovrebbero essere 
chiamati a partecipare anche 
tutti quegli israeliani che si 
dichiarino d'accordo sui due 
obiettivi della conferenza stes
sa: 1) accettazione della ri-
soluzione dell'ONU, cioe riti-
ro delle truppe israeliane dai 
territori occupati, in cambio 
del riconoscimento dell'esisten-
za d'Israele entro frontiere si-
cure; 2) giustizia per il po
polo palestinese ». 

Secondo l'autore, l'effetto di 
tale iniziativa sull'opinione 

' pubblica israeliana e stato 
« drammatico ». « II fatto che 
personalita arabe progressi-
ste fossero finalmente dispo-
ste a riconoscere pienamente 
l'esistenza di forze israeliane 
progressiste, a sedersi ad un 
tavolo con esse, e a discute-
re insieme il modo piu effi-
cace per porre fine all'ag-
gressione e alia guerra, at
traverso una comprensione 
reciproca ed una lotta comu-
ne, ha contribuito in modo 
vigoroso • all'unificazione di 
quelle correnti israeliane che, 
separatamente, avevano fino 
allora lottato contro la poli
tica del loro governo ». 

Se le < incertezze > politi-
che egiziane (cioe le lacera-
zioni provocate dalla crisi di 
maggio) non avessero impo-
sto un rinvio della conferen
za, « le conseguenze positive 
dell'iniziativa sarebbero sta
te anche piu palpabili >. 

Ad ogni modo, la conferen
za avra luogo fra alcuni me
si. se non sara sabotata < da-
gli intrighi e dalle provoca
zioni degli estremisti >. Vi do-
vranno partecipare non solo 
egiziani ed israeliani, ma an
che palestinesi. oltre a rap-
presentanti di altri paesi, po 
poli, organizzazioni e movi-
menti europei ed arabi. 

L'autore non si nasconde 
che tale incontro (ammesso 
che si riesca a realizzarlol 
e solo un primo passo verso 
1'unita di tutte le forze del 
Medio Oriente, arabe e israe
liane, interessate alia pace e 
al progresso sociale. Ma si 
tratta di un passo indispep-
sabile e importante. Del resto. 
non e'e altra soluzione. per
che < ogni tentativo di riaol-
vere il conflitto escludendo 
l'attiva partecipazione dei po
poli, e riservando ai soli go
verni il controllo dell'intera 
situazione e di ogni iniziati
va. e destinato al fallimento. 
come l'esperienza ha ormai 
ampiamente dimostrato ». 

D'altra parte, il movimento 
per una « pace popolare > non 
potra svilupparsi senza un 
clima di liberta e di spre-
giudicato dibattito. Percio 
l'autore, per quanto riguarda 
il suo paese, ribadisce l'esi-
genza di una piena liberta di 
stampa e di espressione, an
che attraverso manifestini, ar
ticoli ciclostilati, opuscoli, li
bri, c senza alcuna interfere!)-
za poliziesca e burocratica >. 
Chiede inoltre il rafforzamen
to oVlla democrazia nelle or
ganizzazioni gia esistenti, 
Unione socialista. sindacati e 
cooperative, alia cui testa de-
vono essere messi c dirigenti 
effettivamente eletti dal bas
so, e responsabili di fronte 
ai membri, non nominati dal-
l'alto, e quindi costretti al 
conformismo per non essere 
vittime del capriccio delle au
torita >. 

Sarebbe fin troppo facile 
scoprire in questo scritto de-
bolezze. contraddizioni e per
fino ingenuita analoghe a 
quelle che l'autore rimpro ve
ra a una parte del movi
mento studentesco. Ma a che 
scopo? II fatto stesso che que
ste pagine circolino al Cairo 
6 significativo; e, per quant* 
direttose, esse sono almens 
sincere, ragionevoli e reali-
stiche. 

Arminio Savlofi 
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