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II teorico della « descolarizzazione » 

ANCORA 
SUILLICH 

« Un cattolico che ha scoperto Marx, ma che deve tra-
durlo in metafisica per riuscire a ragionarci sopra » 

Anche in Italia va incon-
trando una certa fortuna la 
problcmatica antistituziona-
le e in particolare antiscola-
stica di Ivan Mich, cattolico 
«tcrzomondista », fondatore 
del centro culturale CIDOC 
di Cuernavaca in Messico, 
uomo colto e impegnato. 
Non e prevedibile che si 
giunga ad una vera c pro
pria moda illichiana, pero, 
come ci fu all'inizio della 
contestazione una moda 
marcusiana. L'appello alia 
lotta contro la scuola in 
quanto tale ha trovato ade-
sionc, quando ancora Illich 
non si conosceva in Italia, 
in gruppi di giovani, ma ha 
perso la sua capacita di ri-
chiamo da quando le orga-
nizzazioni del movimento 
operaio hanno cominciato 
a dimostrare comprensione 
dell'urgenza che tutto il lo-
ro impegno sia gettato nella 
lotta per cambiare la scuola. 

Questo impegno del movi
mento operaio impone di re-
stare sul terreno della con-
crctezza, dal quale Illich 
tende invece a farci uscire; 
la critica nostra e di tanti 
altri e proprio che egli, a 
conclusione delle sue anali-
si spesso acute e della de-
nuncia non priva di morden-
te del carattere e dell'uso 
delle scuole oggi esistenti, 
non indica una direzione 
verso cui procedere, sia pu
re con un lungo cammino, 
sapendo qua! e la meta. Ma 
le sue idee vanno discusse, 
e confutate, serenamente, 
senza atteggiamenti di fasti-
dio. Cosi fece Rotondo re-
censendo su I'Unita del 2 
febbraio i primi due scritti 
di Illich comparsi in Italia 
nel 1972. 

Convivialita 
e produttivita 
L'editore Armando ha pub-

blicato quest'anno Rovescia-
re le istitiizioni, una raccol-
ta di saggi nei quali insieme 
con la scuola l'istituzione 
maggiormente presa di mi-
ra e la chiesa. La scuola — 
tale e il tema che piu ci 
interessa in questa sede — 
e vista qui, con uno dei ti-
pici paragoni illichiani, co
me un sistema simile al si-
stema dei trasporti ba.sato 
sull'auto privata: ambedue 
sono inaccessibili, su scala 
mondiale, alia maggioranza 
degli uomini (le statistiche 
dell'UNESCO sulla scolariz-
zazione gli danno ragione) e 
vengono pagate da tutti a 
vantaggio dei socialmente 
fortunati. La scuola lavora 
a creare una minoranza che 
produce e che richiede per 
la propria esistenza una 
maggioranza di consumatori. 
Quindi, il consueto appello: 
occorre lottare contro la 
scuola pubblica aperta a tut
ti in nome di una piu auten-
tica eguaglianza di opportu
nity educativa per tutti. 

Lo stesso editore ha pub-
blicato uno scritto dovuto ad 
un collaboratore di Illich 
(E. Reimer, La scuola e 
morta, Roma, Armando, 
1973), secondo cui si puo 
Imparare senza la scuola in 
un'educazione che eviti i 
danni prodotti dall'istituzio-
ne scolastica nei giovani e 
nella societa con la sua ope
ra selettiva e con l'imposi-
zione di atteggiamenti con-
fnrmistici. Sua, come di Il
lich. e la proposta di un si
stema che valendosi dei ri-
trovati piu avanzati della 
tecnica. tra cui i computers, 
organizzi una rete per la 
raccolla e la diffusione di 
informazioni a sostegno di 
un'autoeducazione perma-
nente di massa. 

Un altro editore presenta 
ora uno scritto di Illich se-
guito da un dibattito che si 
svolse suite colonne della ri-
vista cattolica france^e 
« Esprit » (llhch in dtscus-
sione, con introduzionr di 
G. Cavalltni. Milano. Emme 
edizioni, 1973) II concetto 
ccntrale del saggio di Illich 
e qucllo della «conviviali
ta >. intesa come il contra
ry o della produttivita, come 
« rapporti autonomi c crea-
tivi fra la gente da una par
te e il loro (sic) ambiente 
dall'altra • e come « liberta 
individuate realizzata nel-
1'ambito di una interdspen-
denza biuiivoca e persona 
le > che mmf tale ha un vu 
lore ctico intrin^co Le M> 
ftcta avanzatc, e il tema ira 
dizionalc 'h lliicli. Iiberali o 

1 rcazionaric o marxistc, im-
pongono la produttivita, isti-
tuionalizzano infiniti biso-

gni artificiali e la produzio-
ne volta a soddisfarli. Gli 
economisti dei paesi socia-
listi o capitalistic! danno a 
questo processo una giustifi-
cazione teorica e « fanno la 
stessa cosa utilizzando reto-
riche diverse, il tutto a dan
no del vero bisogno che ha 
l'uomo di poter tare le cose 

neU'ambito delle quali puo 
vivere, di dare ad esse una 
forma secondo il proprio 
gusto e di concretizzarle; 
di esscre, insomnia, libero e 
creativo. 

C'e come in tutto Illich 
una profonda contraddizione 
fra il linguaggio e forse il 
sentire rivoluzionario e le 
proposte utopistiche e tal-
volta reazionarie. Di reazio-
nario c'e tra l'altro l'affer-
mazione che < e diventato 
quasi inutile opporre la si
nistra alia destra in poli-
tica ». 

Ma il tema della lotta al 
carattere oppressivo delle 
istituzioni e alia scuola co
me istituzione oppressiva e 
presente e attuale. Illich 
trova percio simpatie, non 
certo di massa, miste a ri-
pulse, come in Cavallini, 
che coglie un punto fonda-
mentale: «II cattolico ha 
scoperto Marx; ma deve tra-
durlo in metafisica per riu
scire a ragionarci sopra », 
o come in Attilio Monasta, 
il quale difende le critiche 
di Illich alia scuola come 
esempio di istituzione con
tro Lucio Lombardo Radice 
che bada piu rigorosamente 
a confutarne le tesi. 

A chi gioverebbe la desco-
larizzazione? si chiede Lom
bardo Radice, e risponde 
che la non obbligatorieta 
dell'istruzione scolastica fa-
vorirebbe chi e gia favorito 
e potrebbe egli solo usufrui-
re del sistema non scolasti-
co di istruzione, mentre gli 
altri, quelli che dalla scuola 
apprendono poco, eppure 
per quel poco in parte si 
emancipano, fuori della 
scuola in questa fase storica 
non apprenderebb'ero nulla. 
Monasta replica che occorre 
lottare per la riforma, cer
to, anche se pensa che il suo 
costo non sia sostenibile, ma 
al tempo stesso esprimere 
modelli alternativi di una 
cultura che sia piu incisiva-
mente azione delPuomo per 
trasformare la realta col suo 
lavoro e la societa con la 
sua lotta. La nuova cultura 
sarebbe la sintesi fra due 
posizioni: del proletariato 
che vuole scuole e istruzio
ne, e della borghesia che le 
nega o le da svalorizzate. 
Ma anche Monasta deve am-
mettere che le proposte illi-
chiane di snluzione sono la 
parte piu debole del suo di-
scorso. 

Sono deboli • perche sono 
collocate in un'ottica falsa. 
La maggior parte del discor-
so di Illich, cioe la critica 
della scuola e delle istitu
zioni in genere, presa a bra-
ni staccati e accettabile. Ri-
comDOSto, il suo discorso e 
da respingere perche per 
tutta una lunga fase storica 
non potremo fare a meno 
dfille istituzioni. Delle due 
1'una: o Illich, a parte 1'inac-
cettabile sciocchezza sulla 
sinistra e la destra che si 
confondono, ci propone una 
prospettiva di comunismo 
— cioe di una societa senza ' 

classi, collettivistica e per
cio solidaristica e, come dice 
lui, « conviviale », aperta a 
tutte le istanze di liberta e 
dotata degli strumenti tec-
nologici per realizzarle po-
sitivamente, dove il lavoro, 
la societa, la vita sono rior-
ganizzati e l'uomo e ricon-
quistato a se stesso — e al-
lora deve sapere e dire che 
e una prospettiva lontanissi-
ma, o ci prospetta semplice-
mente un'utopia che in que
sto caso apparterrebbe, co
me osserva Lombardo Radi
ce, al socialismo piccolo 
borghese. 

Trasformazione 
delle istituzioni 

Nella fase intermedia, a 
partire dalla situazione at
tuale in cui gran parte del 
mondo e dominata dal capi-
talismo e dall'imperialismo, 
l'obiettivo e di conquistare 
le istituzioni, dallo Stato al
ia scuola, (e all'ospedale, 
che Illich vorrebbe sostitui-
to da cure a domicilio uni
te ad assistenza reciproca e 
« conviviale ») e di trasfor-
marie mentre si conquista-
no e quando si sono conqui-
state. Illich da invece l'im-
pressione al suo lettore che 
sia possibile abolirle fin 
d'ora o almeno in un do-
mani Drossimo indipenden-
temente dai rannorti di clas-
se. Le mete che esli indica 
sono suggestive, come quel-
la di una societa che e tut
ta capace di educare se stes
sa e i suoi membri, ma sono 
false e improponibili oggi, 
in questa fase storica. Cer
to, le istituzioni hanno in 
se un elemento negative la 
tendenza a chiudersi e a bu-
rocratizzarsi, ma soprattut-
to, oggi, hanno il vizio di 
fondo di essere nelle mani 
del potere di classe; questo 
stesso potere di classe, an: 
che se si realizzasse la de-
scolarizzazione, gestirebbe e 
dominerebbe la societa del-
stituzionalizzata senza che 
questa societa avesse fatto 
un solo passo avanti verso 
la liberta. 

- Questo non significa che 
a Tllich si debba rispondere: 
prima prendiamo il potere e 
poi facciamo le riforme del
le istituzioni e creiamo al lo-
lo interno gli elementi del-
l'autodissolvimento. Signi
fica che si deve combattere 
con un grande movimento 
per conquistare e trasfor
mare tutte le istituzioni, 
cioe tutta la societa Gli 
ideali piu nobili diventano 
una mistificazione se vengo
no presentati circonfusi di 
nebbia o mostrati con stru
menti ottici (o ideologici) 
che li fanno apparire vicini, 
concreti, anziche lontani, 
posti al culmine di un cam
mino faticoso e lunshissimo-

Percio. per lottare come 
classe oDeraia. come movi
mento dei lavoratori. e del
le masse che deve cambiare 
ora la scuola. Illich non ci 
serve. Ci servono pero gli 
ideali piu nobili ed elevati. 
I'ideale. ad - esemnio. della 
nni »rande e^naniione di li
berta e creativita e di svi-
lunno personale Ma nuesto 

e Marx che CP lo in«e?na 

ISRAELE, UN PAESE IN STATO DI EMERGENZA PERMANENTE 

L'espulsione degli arabi dai territori occupati viene apertamente teorizzata col 
gono dei centri urbani « per soli ebrei» - Una brutale repressione, condotta 
I'epoca del mandato britannico, accompagna la politico annessionistica - A 

bisogno di espandere lo stato - Sor-
secondo le disposizioni in vigore al-
colloquio con la compagna Longer 

Giorgio Bini 

Dal nostro inviato 
TEL AVIV, agosto 

Sulla piazza di San Gio
vanni d'Acri, brulicante di tu-
risti sttlle tracce delle vesti
gia lasciate dai crociati, c'e 
una famiglia araba accampa-
ta. Una giovane donna con 
un nugolo di bambini fa ca-
polino dalla . tenda eretta ax 
piedi delle antiche mura. So
no stati sfrattati e da mesi 
non riescono a trovare un 
tetto. La crisi degli alloggi, 
gia grave per i cittadini ebrei, 
e spesso drammatica per gli 
arabi, ultimi nella scala socia-
le di una societa che discri-
mina non solo in base ai red-
diti, ma anche in base alle 
origini nazionali. 

Gli appartamenti sono scar-
si e quelli che si costruisco-
no costano cifre astronomi-
che. Una associazione di gio
vani coppie e stata recente-
mente fondata, dinanzi alia 
difficolla di trovare un appar-
tamento a prezzi abbordabU 
li. Sulla stampa si legge sem-
pre piu spesso di occupazio-
ni spontanee di alloggi che 
sono riservati in modo prio-
ritario agli immigrati in ar-
rivo dall'Europa. I nuovi ar-
rivati si vedono perd. in que
sto modo, subito oggetto di 
ostilita per il « privilegio » di 
cui godono: appartamento, 
crediti. esenzione della doga-
na sui bent importati, alleg-
gerimento delle imposte. II go-
verno, in questi cast, non 
guarda a spese. 

Le citta 
«gemelle» 

I massicci arrivi di cittadi
ni ebrei dall'Unione Sovieti-
ca vengono presentati come 
una rinascita del € sionismo » 
c delle €alyah», della ascesa 
a Eretz Israel, alia c terra di 
tsraele*. Vn fenomeno che 
aveva segnato negli anni scor-
si una netta battuta d'arre-
sto, se non addirittura una in-
versione di tendenza. Oggi c'i 
il c boom »; Israele si « espan-
de », ha bisogno di braccia e 
di cervelli ebrei per riempire 
i vuoti e per «colonizzare > 
i territori occupati. Non si 
tratla piu di istallare dei kib
butz militari oltre le vecchie 
frontiere, nel Golan siriano, 
in Cisgiordania, in Egitto, nei 
pressi di Gaza. II program-
ma del govemo che gia nel 
1969 parlava di * accelerare la 
istallazione di centri abitati 
militari e di agglomerati agr't-
coli e urbani permanenti sul
la terra della Patria >, e sta
to sistemalicamente realiz-
zato. 

Qualche tempo fa il c Jeru
salem Post > pubblicava addi 
rittura una cartina e Velenco 
di una cinquantina di queste 
colonie. La colonizzazione vie
ne presentata come una ccsa 
talmente naturale che Vespul-
sinne degli arabi che lavora-
vano in queste terre, confi 
scale per c ragioni di sicurez-
za >, non viene nemmeno ta-
ciuta Del resto, si dice che 
il generate Dayan, che ama j 

Soldatl Fsraeliani durante un rastrellamento net dtntorni di Gaza 

parlare per immag'mi, abbia 
detto una volta che i quando 
si prosciuga una palude non 
si toccano solo le acque sta-
gnanti, ma anche le zanzare ». 

Le proteste delle popolazio-
ni, arabe, I'opposizione che 
questa politica incontra alto 
estero e anche all'interno del-
lo stesso gruppo dirigente 
israeliano (soprattutto tra co-
loro che vedono nelle annes-
sioni un pericolo per la <pu-
rezza » dello Stato ebraico, mi-
nacciata dalla contaminazione 
di oltre un milione di arabi 
il cui tasso di incremento de-
mografico e quasi quattro vol
te superiore), non hanno per 
nulla rallentato questo pro
cesso di colonizzazione. Al 
contrario. Oggi si parla con 
sempre maggior insistenza 
della costruzione di tre gros-
s't centri urbani nelle zone oc-
cupate. A questi si aggiunge 
quello gia in via di costru
zione < per soli ebrei > accan-
lo alia citta palestinese di 
Hebron. 

Una tecnica gia efficacemen-
le sperimenlata • nello stesso 
territorio israeliano, ' questa 
delle citta « gemelle », sorte 
accanto ai vecchi e tradizio-
nali centri con popolazione a 
maggioranza araba. Nazaret, 

dove vivono circa trentacin-
quemila arabi israeliani, e og
gi dominata dalla nuovissima 
« Nazaret alta >, dove la po
polazione ebrea ha istallato 
tutte le attivita economiche 
e industriali della regione, 
sfruttando ' la - manodopera 
araba, gradualmente e siste
malicamente « proletarizzata » 
con opportune misure di e-
sproprio dei terreni, o met-
tendo gli arabi in. condizio-
ne di non poter reggere alia 
concorrenza dell'agricoltura 
dei kibbutz (dei quali non 
possono essere membri, ma 
dove possono lavorare solo co 
me salariati). 

L'esempio 
di Gerusalemme 

L'esempio classico di que
sto tipo di colonizzazione e 
quello di Gerusalemme. Qui 
la citta araba e letteralmen-
te circondata da una'specie 
di € fascia sanitaria » di nuo-
vissimi ed eleganti quartieri 
per € soli ebrei ». Le espuhio 
ni dalla sacca in cui la vec-
chia citta sta lentamenle affo-
gando. sono cosa quotidiana. 
Prescindendo — per assurdo 
— dal fatto che si tratta di 

una annessione, i pretesti po~ 
trebbero anche sembrare 
plausibili: risanamento dei 
quartieri, piano regolatore. 
Ma la realta e~ che gli arabi 
che vi abitavano sono costret-
ti ad andarsene. ad abbando-
nare le loro piccole attivita 
economiche e artigianali. Re-
sta per ora il colore locale: 
il bazar, il cammello dell'ara-
bo dinanzi -• al grande alber-
go Intercontinental, sul Mon
te degli ulivi, per una foto 
ricordo sullo sfondo della mo-
schea di Omar,'la bancarel-
la dei c souvenirs >. 

A Tel Aviv non si parla vo-
lentieri di queste cose. La 
gente in generate le accetta. 
A molti non sembrano nem
meno discutibili sul ' piano 
umano, tanto la propaganda 
capiUare ufficiale e riuscita 
a far credere ai tdiritti sto-
ripi 9. Si e riusciti a presenta-
re il fatto che oltre cinquan-
ta sessantamila arabi dei ter
ritori occupati vengano a la
vorare iflAele come un da-
to estremampte positivo, un 
elemento at- quella politica 
dei « ponti aperti * di cui par
la continuamente Dayan, per 
dimostrare la magnanimita di 
Tel Aviv. 

Molti sanno, pero. che Voc-

LA VII BIENNALE INTERNAZIONALE «CITTA' DI CARRARA » 

LE NUOVE GENERAZIONI DELLA SCULTURA 
A parte Fomaggio ad alcuni grand! maestri del '900, la rassegna punta sulle presenze piu fresche - Ot-

tanta artisti di diciassette Paesi - Una tematica suggestiva al centro dell'esperienza plastica 
Si e aperta, negli ultimi 

giomi d< luglio. la VII Bien 
naif1 internazionale di scultura 
«CitlA di Carrara». L'avve-
n'mentx e di nlevante impor 
tauza La rassegna di Carra 
ra inlaitu per la sua nc 
rhezz*. e complessita. e la 
sola ir.ostra ilahana di scul 
tura cr> s'affianchi a quelle 
rare rr.anifestaznni analoghe 
ch»- st tensono all'estero A 
Carrara sono present! ottanta 
artisti di sedici nuziom. oltre 
ntalia Areentma. Bclgio. 
Erasn* Cuba. Francia, Ger 
t.an.a Giappone Grreia. In 
5h!lt/Ti& Peru. Pomnia. Sve 
*•« Siat UniU. Svizsera, Uru 
gu*\ Vietnam. 

Si tratta quindf di un In 
conirt: internazionale non se 
ronriarm che ormai e diven 
:atr irsdizione Di qui la ra 
z?i n. {•ell'tntcresse che nei 
*iiol confront! si e sempre 
mai.it' clato nel Dassato e si 
manifest* anroia o%<z\ da par 
t» r1"?> sou I ton Italian: e slra 
nieri 

I-i rassegna 6 ordmaia in 
partr nelle sale dell'accade 
nun e in pane nei giardim 
pubbliri Qui sono esposte le 
• pere i grand! dimensionl In 
una d!<posizione che costitui 
see sfnz'altro un buon esem

pio di cscultura aH'aperto». 
Sfoelando il catalogo e 

prendendo in esame il folio 
numen di « pezzi » present!. 
ci si accorge subito del cri 
terio con cui quest'anno la 
mostr- e stata orgamzzata 
E' certo che la Biennale in-
lentaz-nnale di scultura • Citta 
d- Carrara* si svolge in una 
a'tuaz^or.i di cui non puA non 
lencre debilo conto A Carra 
ra la vit? dei cantieri e degli 
-.tudi dove numerosi scullori 
jperam lungo tutto il corso 
rfell'arti'o o anche solo a pe 
riodi coadiuvati da una « ma-
no d'opera» magistrate, sta 
bilisot dei termini d'obbligo, 
per co;* dire, soprattutto per 
uuattb riquarda la scultura 
:n matrr.o ET quindt tenendo 
nresenif anche questa parti-
•olare situazione che sono sta 

u forn.ulati gli invitt, reperen 
do in locc le opere necessarie, 
sner.if If opere monumental! 

ET, questa, una caratteristi-
.•£ delU Biennale carranna. 
C\A p-T tale ai pet to, appun 
to si distingue da altre ma 
nifesU.?.ioni del genere dedi 
cate alle scultura. Cid nono-
stant*, quest'anno, superando 
il limit*- della pietra e del 
marmc assunto come definl-

zione plastica per articolare 
gli invif della rassegna pre-
.*edenu-. si e ritornati al con
cetto d: una mostra da cui 
non venisse esclusa aprioristi-
•amenw alcuna «materia». 

sia trudizionale che tecnologi 
-ament< attuale. II motivo di 
queita decisione deve essere 
valula-o con Tcsigenza di for-
rnre UP * paesaggio » piu com-
o'eto della scultura d'oggi. 
Tnch'" di proporre una vi-
s!one piu dialettizzata delle ri-
.-erche che in questo settore 
cteli arte si stanno conducendo. 

Nell? lettera d'invito dlra 
mata agli artisti per la ras
segna di quest'anno. si po-
neva Taccenlo suU'opportunita 
che gl. scultori vi partecipas-
-vro preoccupandosi di see-
glien- fn le loro opere quelle 
dove piu evulente apparisse 
i carattere attivo del loro 
zmpeenn nel tempo in cui vi-
viamu Tra l'altro si diceva: 
•> NclV piO aperta moltepli-
<ita delle ricerche plastiche 
e dell* materia impiegata, la 
presidTiza inlende rtchiamarc 
i'atUnz'one degli artist! su 
rjuei valori attuali che dlret-
U'menU o indlrettamente coin-
volgoro I problem! di oggi 
D; qui H titolo indicativo pro
poste per l'esposizlone della 

VII Biennale: « Le. scultura e 
la din.ensione deiruomo ». -

Pertw che gli artisti in Unea 
di massima abbiano accolto 
la proposta, avvertendo in es-
sa un'urgenza di testimonian 
za e di parted pazione indi-
lazionabil' per la stagione sto
rica che stiamo attraversan 
do E anche di questo fatto, 
credo ci si possa awedere 
senza fatlca. girando per le 
sfli*' dcP'accademia o sotto gli 
aJheri dei giardini. 

S'a pure muovendo dalle 
sponde piu diverse deH'espe-
tienza plastica. infatti. la mag 
gior parte degli artisti espo-
iitori rivelano in modo espli-
cito. o allusjvo, o simbolico. 
ta loro inclinazione verso quel 
la tematica ideale che oggi 
sta al centro del dibattito sulla 
rorte dell'uomo, sulla sua con 
c!izion*;. sulla sua integrita ml 
nacciata Dell'lmmagine che 
tecupera energicamente e acu 
tamentc la nostra somaliciia 
U> sense* antropomorfico a 
auelle che tendono. mediante 
concetTuali sublimazioni. ad 
ipostatizzare la nostra inqule-
ta softanza, spesso lacerate 
da unn cronaca brutale, in 
forme assolutizzanti. non c'e 
dubbio che una simile incll-

raziont si pud riconoscere o 
pet lc meno awertire nella 
cuasi totalita delle opere espo
ste 
- A parte un gruppo di «pez
zi » c-ii quali si e voluto ren-
dere omaggio ad alcuni mae
stri specie della prima gene-
ia?ione del ~900 da Lipchitz 
&lia Htpworth, a de Chinco. 
A Mm inc. Ie cuj scuiture quin
di harrx> qui piu un significato 
•Ji presenza che di rappresen-
tativita in se, la struttura 
della rassegna s'appoggia su-
gli artisti della seconda e del
la terza generazione. Da que
sto punto di vista, il conte 
sto che ne risulta e senz'al-
tro vario e suggestivo. 

ET cioe un contesto che ri-
copre abbastanza esauriente 
mente I'area dell'indagine 
sculturale cos! come oggi si 
e andata determinando all'in
terno delle diverse tenderize; 
ne mancano i nomi nuovi. che 
introducono nella rassegna un 
elemento di sorpresa. Tali so 
no, ad esempio. Franco Fossa, 
Enzo Vicentinl. Ugo Ouarino. 
Livia LIvi, Bianca Orsi, Pll-
nio Tammaro. Philippe Touis-
saint. Ma, accanto a questi 
artisti, altri ve ne sono. la cui 
presenza deve essere sotto-
Uneata per l'impegno e il va-
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lore della partecipazlone: dai 
piu giovani, come Vangi, Ca-
nuti, Pisanj. Von Den Steinen. 
a Cardenas, Pietro Cascella, 
Couturier, Fabbri, Guerrini, 
Manzu, Noble, Paganin, Papa, 
Polychronopulos, Koper, Roca-
Rey. Signori, Tavemari. To-
yofuku. Guidi. 

Questa edizione della ras
segna carrarina si e inau-
srurata dopo la pausa che ne 
ha interrotto la periodicita col 
salto dell'edizione che avrebbe 
dovuto essere realizzata nel 
*71. Si deve dire tuttavia che 
la manifestazione collate rale 
del marzo scorso, che ha vi-
sto raccolte insieme ed espo
ste nello spazio urbano le scui
ture dawero notevoli acqui-
site per la costituenda Gal-
Ieria Civjca, era gia una pro-
va positiva di una tale ri 
presa. Ora dunque, in questa 
prospettiva, con 1'appoggio 
della Regione e degli altri 
organismi democratic!, la 
Biennale dl Carrara ha da-
vanti a se la possibilita e 
I'opportunita di rafforzare le 
sue strutture e di corrispon-
dere ai suoi obiettivl con piu 
decisa efficacia. 

Mario De Michel? 
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cupazione per ' quanto venga 
presentata come c umana, li
berate, generosa », non si dif-
ferenzia nd per la sua politi
ca, ne per i suoi metodi da-
gli altri esempi che ben si 
conoscono. La compagna Lon
ger, una avvocatessa che ha 
difeso decine di cittadini ara
bi delle zone occupate incap-
vati nelle maglie delle forze 
di repressione, ci ha detto co
me nupste forze siann in gra-
dn di far ricorso a tutta una 
serip di misnre savientemen-
te donate a *econda delle cir-
costanze Cid non toalie che 
etse vadann dall'interroaato-
n"o di € routine * di cpntinaia 
di € sosvetti». fino alia tor-
tura. I cast viu clamorosi so
no stnti p»fi volte denuncia-
ti. non soln dai comunisU 
isrneVani. da.Ua Lega dei di-
ritti dell'uomo. ma onche da 
nprsnn"i'fa e aiornali di T"l 
AVP. Jiff" pero i responsabili 
conn stati chiamati a rispon-
deme. , 

Del resto. mi fa osservare 
la comoaana Lanqer. le dispo-
s'zinni in base alle quali le for
ze di occuoazhne e di repres
sion" pniacono nei territori oc-
cuoati (ma anche contro i co-
munisti arabi israeliani) so
no le stesse che erano in vi-
gore in Polestma all'eooca del 
mandato britannico. Sono le 
stesse * emergency regula
tions* che le forze armate 
di Londra applicavano in que-
gli anni contro gli ebrei e che 
allora gli attuali dirigenti 
israeliani, giustamente, para-
gonavano alle leggi naziste. 

La validita di queste dispo
sizioni e stata addirittura este-
sa anche oltre frontiera. Du
rante " il niio soggiorno in 
Israele, dinanzi al tribunate 
mtlitare di Haifa, sono stati 
trascinati dieci cittadini ara
bi catturati o, meglio. rapiii 
in territorio libanese duran
te un € raid > di « paras > 
israeliani nel settembre del
lo scorso anno. Sono accusa-
ti di aver *progettato delit-
ti che possono nuocere a 
Israele*. per il solo fatto di 
essere membri della resisten-
za palestinese e di aver se-
guito dei corsi di addestra-
mento alia guerriglia. c E' 
semplicemente mostruoso ' — 
mi dice la compagna Longer, 
che e stata chiamata a difen-
dere gli imputati. — Ho chie-
sto che vengano almeno con-
siderati come prigionieri di 
guerra. E il giudice ha avu-
to Vimpudenza di risponder-
mi che in questo caso gli im
putati avrebbero dovuto ri-
spettare le leggi di guerra. E 
sono parole pronunciate da 
un giurista di un paese il 
cui esercito invia j propri uo
mini a uccidere cittadini stra-
nieri nel loro letto, come dei 
banditi >. 

Franco Fabiani 
(continua) 

Pubblicata 
tutta Fopera 

poetica 
di Nicolas 

Guillen 

L'AVANA. 13 
L'Istiluto cubano del libro ha 

pubbb'cato un'edizione in due vo-
lumi di tutta l'opera poetica di 
Nicolas Guillen. « Non si tratta 
ancora delle eopere complete*. 
ha precisato tuttavia il grande 
poeta cubano. « Ho ancora mo!-
to da lavorare >. -

II primo volume comprende Ie 
poesie scritte tra il 1920 e il *5S 
e il secondo raccoglie i versi 
composti sino ad oggi e alcune 
opere ancora inedite. Ha curato 
la pubblicazione Angel Augjer. 
il piu tllustre biografo e critico 
di Guillen. 

II primo lavoro importante di 
Guillen fu cCerebro y eora-
zon>, del 1922. Negli anni Tren-
ta il successo internazionale del 
poeta fu consacrato da oper* 
come « Motivos de son * (1930). 
«Songoro consongo* (1931), 
«\Vest Indies Ltd^ (1937). 
« Cantos para soldados y sonet 
para turistas > (1937). Tra i la-
vori piu rccenti figurano « H 
gran zoo ». del 1967 e « La rueda 
dentada > e «El diano>. en-
trambi del 1972. 

Guillen e anche autorc delle 
illustrazioni dei due volurai. 
L'opera del poeta c stata tra-
dotta in diciannove lingue e piu 
volte segnalata da prestigiosi 
riconoscimenti intcrnazionali. 
Guillen e nato nella provincia di 
Camaguey il 10 luglio 1992. Do
po aver Iavorato come tipogra-
fo compi i suoi studi all'Avana. 
Nel 1937 si iscrisse al Partito 

Socialista popolare cubano (co-
munista) e fece parte del Comi-
tato nazionalc del partito. Nel 
1954 ricevette il Prcmio Lenni 
per la pace. Dal 1961 e presi-
dente dcU'UNEAC, l'Unione dt-
gli scrittori e degli mrtMk « 
Cuba. 
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