
Una bellissima mostra a Roma 

Nicolas Regnier: « Glocatorl a carte e buona ventura » 

I caravaggeschi francesi 
La loro scuola comprende pilfori notevolissimi come Regnier, Tournier, Vignon, Vouel 
Ma la vera «scoperfa» poefica dell'esposizione e il geniale malinconico Valentin 

A ricordarsi, in Italia, che 
quattrocento anni fa, il 28 
settombre 1573, nasceva Mi
chelangelo da Cara/aggio, 
sono stati soltanto due gio-
vani storici dell'arte fran-
cesi, Arnauld Breon de La-
vergnee e Jean Pierre Cuzin, 
borsisti a Villa Medici, i 
quali hanno curato la bel
lissima mostra « I caravag
geschi francesi > che e la 
prima dedicata all'argo-
mento e restera aperta, al 
l'Accademia di Francia in 
Roma, fino al 20 gennaio. 
Ha collaborato all'organiz-
zazione la Soprintendenza 
alle Belle Arti di Roma. 

Gli artisti selezionati per 
questa mostra sono Trophi-
me Bigot, Cecco del Cara-
vaggio, Guy Francois, Geor
ges de La Tour, Jean Le-
clerc, Maestro del Giudizio 
di Salomone, Claude Mel-
Ian, Pensionante del Sarace-
ni, Nicolas Regnier, Nicolas 
Tournier, Henry Traivoel, 
Valentin de Boulogne, Clau
de Vignon, Simon Vouet e 
alcuni anonimi caravagge
schi assunti all'interpretazio-
ne francese. I quadri espo-
sti furono quasi tutti dipin
ti a Roma tra il 1610 e il 
1630. 

I pittori erano tutti molto 
giovani e nel periodo di 
formazione. I quadri anoni
mi ,sono numerosi: erano 
gia di contrastante attribu-
zione pochi anni dopo esse-
re stati dipinti, eppure fa-
mosi e assai ricercati. L'ano-
nimato non dipende, pero, 
solo da una documentazione 
che non ci fu o che e an-
data perduta. Ancor vivo il 
Caravaggio, nella Roma bi-
gotta e manieristica di Si-
sto V, in un formidabile am-
biente dove si macinavano i 
colori per le pale d'altare 
di tutta Europa, il modo ca-
ravaggesco di vedere il 
frammento di vita quotidia-
na come « fotogramma » di 
luce e ombra, senza disegno 
e conccttualita formale, pe-
nctro cosi profondamenle 
nell'occhio o nel mestiere di 
tanti pittori da portare ra-
pidamente a una specie di 
grandioso stile anonimo del-
la visione oggettiva: come 
dire che la dedizione alle co
se si mangio la stilizzazio-
ne, si fece stile. I pittori 
francesi che subito amaro-
no il Caravaggio venivano 
dalla provincia: a Parigi, Ca
ravaggio non ebbe fortuna. 

La mostra di Roma met-
te a fuoco dei notevoli pit
tori nella loro formazione 
caravasgesca: Regnier, Tour
nier, Vignon, Vouet e il ge
niale malinconico Valentin 
che e la vera seopcrta poe-
tica della mostra. 

Le eta della vita 
Ecco i « frammenti di vi

ta » — e si deve tener con-
to che i giovanissimi fran
cesi conobbero i quadri del 
Caravaggio da questi dipin
ti prima della fuga da Roma 
nel 1606: interni d'osteria, 
corpi di guardia dove si gio-
ca a dadi c passano zingare 
e prostitute, musicanti e at-
tori, giovani giocalori, ta-
vole imbandite, ladruncoli, 
oziosi; e tra i soggetti rcli-
giosi quelli violcnti della 
Bibbia, i martini dei santi. il 
vecchio San Gcrolamo che 
si tortura, ecc. Le eta della 
vita ci sono tutte, dalla fan-
ciullezza alia vecchiaia ca-
dente. E ci sono le gran va
luta della moda e del gusto 
con una esibizione che Ca
ravaggio aveva contenuto e 
che i francesi esaltano. 

II quadro dei quadri che 
ha contato, anchc se da tut
ti sembra meditato attravor-
so le mediazioni pittonche 
pin mondane e spettacolari 
che ne fecero caravaggeschi 
italiani come il Manfredi e 
il Saraccni, fu certo < La 
chiamata di San Mattco», 
dipinta dal Caravaggio per la 
Cappclla Conlarelli a S. Lui-
gi dei Francesi; subito dopo 
i rari quadri dipinti dal Ca
ravaggio sul motivo della 
cena di Cristo in Emmaus. 
E' Upico che col motivo que
sti francesi suggessero la 
malinconia, il senso di un 
destlno che scivola tragico e 
ineluttabile nei picno della 
festa, con I'allegria del vino 
e delle donne; destino che 

piglia forma di un'ombra 
che assorbe come svela, che 
da evidenza agli oggetti ma 
anche li svuota di consisten-
za. 

Su questa linea lirica fat-
ta dalla luce e dall'ombra av-
vengono miracoli di pittura: 
brilla la gioia del mondo e 
le cose hanno quei bagliori 
che la pittura precedente at-
tribuiva agli dei; ma il grap-
polo d'uva, il pane fresco, il 
vino nella caraffa, il volto 
giovane del Cristo o quello 
piu provato del soldato o 
quello piu ingenuo del fan-
ciullo che fa musica, tutti 
sono sotto lo scivolo dell'om-
bra, soggetti a un fenomeno 
di folgorante evidenza che 
subito si abbuia, tanto con-
oreto quanto inafferrabile, 
che fa la loro precarieta, la 
loro malinconia cosmiea di 
frammento di vita quale 
nemmeno gli impressionisti 
Manet e Renoir riusciranno 
a dipingere. In tutte o qua
si tutte le immagini dei fran
cesi, la presenza pittorica, 
lirismo e materia, del Ca
ravaggio e allucinante: egli 
e riuscito a dare il senso ma-
tcriale del mondo a tutta 
una generazione. 

Ombre e oggetti 
'" Bisogna sopraltutto ve
dere Bigot per la tragica 
consistenza dell'ombra e la 
fragilita dei corpi: dal Ca
ravaggio ha capito una co-
sa, essere la figura umana 
il centro di un dramma, non 
il centro rinascimentale del 
mondo visibile; resta pro-
tagonista del quadro ma e 
un oggetto alia deriva del
l'ombra (« Coronazione di 
spine », « Vanitas », « Ragaz-
za che versa olio in una 
lampada > e < San Sebastia-
no curato da I r ene») . La 
dimensione del notturno e 
una forma pittorica (qui vi-
cina alia caravaggesca esta-
si di S. Francesco o della 
Maddalena), una dimensione 
umana nuova da sondare. 

Bisogna poi vedere Cecco 
del Caravaggio (ma non e 
un ' francese, semmai uno 
spagnolo vicino al Sanchez 
Cotan) col tavolo colmo di 
frutti di slagione, il liuto vi
cino al bicchiere di vino, 
col giovane in camicia bian-
ca di bucato che sta per suo-
nare il flauto. Sono assai bel
li i pezzi di La Tour ma quel 
che c'e di piu caravaggesco 
e la materia dei panni e del
la carne nel vecchio san 
Giacomo Maggiore. Al Mae
stro del Giudizio di Salomo
ne, oltre il gran quadro che 
gli da riconoscibilita pitto
rica, e attribuito il molto 
caravaggesco < Negazione di 
Pielro» di una tristezza 
enorme nella sua tessitura di 
gioco e di tradimento. 

Non sappiamo se vedre-
mo mai quadri nostri con-
temporanei nei quali la fa-
tuita e il vuoto di tanto 
dclirio di identiflcazione con 
gli oggetti siano mostrati, 
come in questi caravagge
schi, per quello che hanno 
contato nei paesi d'Occiden-
te; il caravaggesco Regnier, 
nel suo « Giocatori a carte 
e buona ventura *, intorno 
al 1620, ha dato un'immagi-
ne della vanita che tuttora 
sconvolge (la figura nera nel 
nero deU'ombra e gia una 
figura interrogatrice del 
Goya). 

Ancor piu mondano Tour
nier, con * II corpo di guar
dia », col flautista e i be-
vitori, che sembra cacciar 
via la paura dell'ombra con 
la musica e I'ironia, col ru-
more stesso della bclla com-
pagnia; salvo che la paura 
deU'ombra gli si riprcscnta, 
come un rendiconto, nel ca-
polavoro «Cristo e i fan-
ciulli » dove ha riunito tut
te le eta deH'uomo per col-
locarlc sulla soglia deU'om
bra. Poi c'e Vouet, gran 
mano e che ad ogni quadro 
lo deve dimostrare daccapo 
e con quella superficialita 
splendida che cosi spesso e 
degli artisti di successo i 
quali, presi nel giro del 
grande affare mondano dc!!a 
pittura e, identificandosi 
umanamente in esso, finisco-
no per dimenticare quella 
inesorabile ombra che con-
tende gli oggetti e la carne 

umana alia vita. E' ben vero 
che Vouet fu un bel pittore 
erotico, per i tempi suoi 
(«Tentazione di S. France
sco » in S. Lorenzo in Lu-
cina) ma devio dallo scopo 
principale e fini' di usare 
elegantemente dell'ombra co
me prima si usava della 
prospettiva. 

C'e, poi, un quadro mera-
viglioso che sara, magari, del 
napoletano Cavallino ma non 
francese: il noto quadro 
« Liberazione di San Pietro 
dal carcere» che e di un 
pittore formidabile e sem
bra un quadro che tratti del
la morte per quel modo con 
cui il vecchio si attacca al 
giovanissimo angelo alzan-
dosi dal buio mortale dove 
giaceva e, nel buio, tra lam-
pi di catere, restano uomi-
ni vinti riuniti in una mas-
sa dolorosa. 

Infine c'e il grande Va
lentin, uno dei grandi ma-
linconici della pittura occi-
dentale. Valentin e un pit-
tore tragico: tra due gioca
tori di carte mette un vuoto 
e una separazione incolma-
bili; e un moralista e un 
pessimista e s'infuria col 
Cristo per i mercanti che 
hanno occupato il tempio; 
il Battista e S. Girolamo so
no due momenti polari di 
una tensione angosciata sul
la durata umana, e cosi il 
confronto imbarazzato tra il 
Cristo e la Maddalena; l'«UI-
tima cena », che piacque al 
David che la copio, torna 
a essere un'immagine ango-
sciosa dove si gioca il de
stino di un uomo. Valentin 
dovette essere un pittore os-
sessionato da quei punti, da 
quei momenti dove si deci
de la sorte umana e di tut-
to un corso di cose. Solo co
si si spiega il potere folgo
rante della sua immagina-
zione, ancora una volta vi-
cina nell'intimo al Caravag
gio, che lo fa stare cosi 
atrocemente sulla lama, si 
direbbe, della spada di Giu-
ditta che spicca la testa di 
Oloferne. 

Senza illusion! 
Solo cosi si spiega, nel mi-

sterioso, sublime «Concer
to a otto figure », che egli 
faccia cantare all'unisono la 
brigata attorno alia tavola 
come per non sentire un ter-
ribile rumore che viene da 
fuori e al quale, pure, qual-
cuno tende l'orecchio, men-
tre un fanciullo tiene l'acu-
to come il piccolo sagresta-
no teneva il grido nel qua
dro del Caravaggio con l'as-
sassinio in chiesa di S. Mat-
teo. Quadro di malinconia, 
di paura e di presentimento 
di morte o di accadimenli 
che si temono nel pieno del
la festa. E' un quadro molto 
caravaggesco, potrebbe aver-
lo dipinto Caravaggio stesso 
in quanto « forma delle te-
nebre » e « descrizione del-
I'oscurita ». 

La giornata. la vita, era 
cominciata con la calma 
specchiatura di cose certe 
c luce di corpi e frutti, con 
amichevoli conversari, musi
ca, e canti, e subito era pre-
cipitata in una caduta del
l'ombra con' prescntimenti 
e - registrazioni di violenze, 
di martirio, di lame e teste 
mozzate, con l'angoscia laica 
di dover fare la propria par
te, fin davanti alia terra del
la fossa (Giordano Bruno 
era stato bruciato nel 1600), 
fino alia solitudine di chi 
sta energico eppure vede 
crescere l'ombra sulle cose 
amate. Ma, come nel Cara
vaggio. nelFombra invaden-
te si svela un mondo di 02-
getti impassibili. di strabi-
liantc concrelczza c ccrtezza 
che non e toccato da quel 
che ci angoscia. Questo qua
dro di gente che canta ed e 
ansiosa 6 una delle piu belle 
immagini della pittura oc-
cidentale del Seicento: qui 
gli uomini riempiono lo spa-
zio della vita con la loro 
giovinczza e con i pensieri 
della vecchiaia, quasi alio 
sbaraglio e senza mitt. In 
questo cantare la vita sen
za dare illusion! agli uomi
ni Valentin-e vero erede del 
Caravaggio e grande lirico 
realista originate. 

Dario Micacchi 

VIGILIA DI ELEZIONI IN ISRAELE 

urne nel deserto 
Che cosa pensano i soldati che hanno combattuto la quarta guerra contro gli arabi e che andranno a votare negli accampamenti 
del Sinai e del Golan? - Molti segni lasciano intuire un diffuso desiderio di pace, ma intanto il prcccsso di militarizzazione della 
vita politica si e accentuato e fra i candidati degli schieramenli piu forti fanno spicco i piu alii capi dell'esercito israeliano 

DI RITORNO 
DA TEL AVIV, dicembre 

Per la prima volta si su
pra cosa pensano l soldati 
israeliani sui front!. I iagaz-
zi che hanno combattuto la 
quarta guerra arabo-israe-
liana voteranno ; a parte. 11 
loro voto non potra svolgersi 
nelle normali cabine elettora-
li, ma sotto qualche tenda ne
gli accampamenti del deserto 
del Sinai, lungo il Canale o 
nelle alture del Golan. Non 
sara un voto numericamente 
decisivo, ma sara importante 
sapere che cosa pensano gli 
uomini' che stanno nelle pri
me linee, tra la pace e la 
guerra. 

Ne ho incontrati molti di 
questi ragazzi in un lungo 
viaggio da Tel Aviv fino ai 
snbborghi di Suez. Qualcuno 
che ha visto quelli del '67 
dice che sono moito diversi 
dagli oltranzisti e fanatici che 
allora uvevano coslretto gli 
arabi a tornare scalzi in Egit-
tn attraverso il deserto infuo-
cato del Sinai. Non e facile 
avvicinarli. Da un po* di tem
po i comandi militari hanno 
ridotto le possibility di con-
tatti con i giorna'listi. Anzi 
agli ufficiah tali contatti so
no del tutto interdetti. Ma 
debbo dire che il loro stato 
d'animo non e quello degli 
« eroi P dei sei giorni. 

Le fredde notti del deserto 
ennu lunghe. e sono gia tan-
le. Le linee del fronte che 
til tra no in eruzione, quando 
i duelli di at mi automatiche 
* di artiglieria si accendono 
perche a qualcuno da una 
parte o dall'altra del Canale 
sono saltati i nervi, sono l'in-
cubo cui questi ragazzi sono 
inchiodati da troppo tempo. 

Molti hanno sui robusti 
giacconi verde oliva il distin-
>;vo del movimento pacifista. 
Su un carro armato egiziano 
bruciato e contorto qualcu
no ha scritto in ebraico e in 
arabo la parola « pace > e po-
co piu in la, forse le stesse 
nauni hanno eretto con pezzi 
di lamiera, bossoli di proiet-
tin d'artiglieria, rottami di 
aeroplano, una stele a ricor-
do dei commilitoni caduti. 
Siamo vicini alio stretto cor-
ridoio che separa • la I ar-
mata egiziana dalla HI. dove 
la « Task force * del genera
te Sharon e riuscita ad in 
cunearsi per passare il Cana
le e « entrare in Africa > co 
me ci dice, non senza urgo-
glio. 1'ufficiale che ci accom-
pagna e ci fa da guida. Ol
tre il Canale. il genera le Sha
ron. dopo il cessate il fuoco 
del 22 oltobre. non ha perso 
tempo per fare terra "brucia-
ta. nella sua corsa verso Suez 
e nel suo sogno di arrivare fi
no alle porte del Cairo. 

Gli uomini qui hanno an
cora oggi 1'aria frastornata e 
cupa di chi ha visto l'infer-
ni» - Chilometri e chilometri di 
m;icene. villaggi fantasma, 
cm! randagi o stecchiti ai 
margini delle strade. magre 
vacche che si aggirano per i 
campi c tostati > dal napalm. 
Cos! fino al km. 101 dove at-

La « Kohoutek » 

passa 

indenne 

in prossimita 

del Sole 

Soldati israeliani nel deserto del Sinai 

torno all'aceampamento dei 
fmlandesi dell'OXU si fron-
teggiano, mi tra alia mano. 
israeliani ed egiziani. Molti 
soldati qui portano sul petto 
la verde stella di David, il di 
stintivo dei « falchi ». Ma non 
sappiamo quanto siano convin-
ti oggi di difendere anche qui 
Tel Aviv, su un fronte tanto 
lontano dal loro paese. 

La nostra guida. un giova
ne tenente dell'esercito. ci di
ce che la mattina all'alba 
dei 22 ottobre. quando gliTM>-
mini al fronte appresero che 
l'ONU aveva deciso di inti 
mare il cessate il fuoco, pro-
prio qui. nei pressi dei La 
ghi Amari, i soldati si sta-
vano preparando a c saltare 
in forze il Canale >. c Una 
missione suicl.la — ci dice — 
che veniva accettata a ma 
lincuore». c Potete immagi-

nare l'effetto che ebbe quella 
notizia! Ma poi per altri tre 
giorni non se ne fece nul
la J . Sharon e Dayan aveva-
no deciso che occorreva sfrut-
tare il momento. passare in 
torze il canale. avanzare ' e 
distruggere tutto. fin sotto 
Suez. Poi venne l'ordine di 
fermarsi. 

Sharon, il leader militare 
del raggruppanlento oitranzi-
sta di destra (Likud) dice og
gi che l'alto comando israe
liano nnn ha vinto in manie 
ra clamnrosa la guerra « per 
I'indecisione nel mandare rin-
forz: al di la del Canale di 
Suez e di marciare sul Cai
ro ». II litigio dei genera li e 
psoloso violento. Ognuno ha 
una colpa da attribuire all'al-
tro Nessuno tuttavia sembra 
tenere conto. in qualche mo
do. cbe tra i ragazzi al fron-

LE RICERCHE SUL CERVELLO 

II controllo del comportamento 
Soltanto la democratizzazione delle strutture di ricerca puo ga-
rantire la corretta applicazione di alcune tecniche di intervento 

La possibilita di un control
lo del comportamento umano 
e al centro di una sene di 
indagini sperimentali cne ora 
vengono presentate sotto for
ma compiuta da Jose Delgado 
nel suo libro aCenesi e liber-
lit della mentet> (Boringfreri 
edltore. 1973 pag. 1-310 tare 
4500). L'ipotesi di fondo di 
quesie ricerche. ormai suffra-
gata da molti dati, conslste 
nell'affermazione che si puo 
arrivare a determinare i !i-
velli di manipolazione dell'at-
tivita mentale una volta che 
si sono conosciuti i mecca-
smi cerebrali che prcsledono 
alia formazione del pensiero, 
delle emozioni, del comporta
mento ed una volta che si 
sono individuate le «zone» 
cerebrali in cui tali mecca-
nismi hanno sede. 

Questa ipotesi generale si 
inquadra in una tendenza, da 
Delgado documentata minuzio-
samente, che identifica 1'evo-
luzione storica della neurodi-
namica e della psicodinamica 
nel tentativo di sottrarre ad 
una concezione metafisica ed 
idealistica 1 problemi ineren-
ti la struttura ed il funzio-
namento del cervello. 

Oggi infaUi si sa die il 
cervello fe un'entita chimico-
fisica, oggettivamente esplora-
rabile con i metodi messi a 
fuoco dalle scienze neuro-
comportamentali; che esso 
presiede a tutte le funziom 
deU'organismo e che ne con-
trolla randamento. Si sa an
che che la mente umana e 
un'entita funzionale che rti-
pende dlrettamente dall'aai-
vita del cervello; che infine 
la realta materiale estema 
vlena rifieaia, elaborata, pro-

grammata e tradotta in a lm-
pulsi» opcrativi o comporta-
menti attraverso operaziom di 
sintesi che sono localizzate nel 
sistema nervoso superiore. 

E" a*ppunto ' agendo sulle 
a zone» cerebrali in cui 'si 
elaborano. si programmano. e 
si traducono in comportamen-
ti gli stimoli provenienti dal 
la realta - materiale esterna 
che si pud arrivare ad un 
controllo del comportamentc 
umano. 

A questo proposito Delga
do riferisce di van espenmen 
ti effettuati su animali e su 
esseri umani affetti da di
sturb'! mentali. A questi sog
getti sperimentali venivano 
applicati impianti di elettro-
di sulle zone cerebrali di cut 
si volevano conoscere le fun-
zioni. Essi venivano atttvati 
mediante una stimolazione 
elettrica incfotta da un appa 
recchio radio-trasmittente; 
mediante questo tipo di dispo 
sitivo spenmentale si riusci 
va a modificare «a distanza » 
la struttura del comporta 
mento. 

Al di ia di ipotesi fanta 
scientifiche relative alia ge-
neralizzazione di meccanism. 
di controllo della mente e del 
comportamento. tali ricerche 
aprono la strada ad alcune 
considerazioni di rilevanza so-
ciale. Chi dovra esercitare il 
controllo del comportamento? 
Quale pud essere l'uso dim-
co-terapeutico della stimola
zione elettrica del cervello? 
Pino a qual punto e lecito 
usare tale tecnica sul cer\-ello 
umano a scopo spenmentale e 
di ricerca? 

II controllo del comporta 
mento cspetterk a chiunque 

sia consapevole degli elemen 
ti in causa e comprenda il 
modo in cui essi agiscono su 
di noi». Per ottenere questo 
risultato e necessario che Ia 
informazione intorno a questi 
problem! esca dal limite ri-
stretto di un*e*/i/e culturale e 
diventi patrimonio cohiune 
dell'umanita. al fine di assi-
curare una . v:ta ooHettiva 
avanzata sul piano psichico. 
frutto di un processo d« inte-
grazione tra le caoacita cri-
tiche individual! e la rifies-
sione collettiva. Un serio pro-
gramma di educazione sani
taria generalizzata puo essere 
la base su cui fondare una 
societa psichicamente civile. 

ET da valutare 1'enorme dan-
no che deriverebbe da una 
pratica indiscriminata di tali 
tecniche a livello clinico-te-
rapeutico; per poter ridurre 
questi dann: b necessario ri-
condurre questa pratica ad 
una visione di insieme deila 
patologia individuale e collo 
carla airinterno di un serio 
programma di intervento. fon 
dato su di un approrcio mul-
tidisciplinare 

ET necessano in questa de-
Ilcata materia intraprendere 
una sperimentazione quando 
essa si traduce in un vantag-
gio immediato per il pazien-
te, che deve essere sempre 
consenziente. Ma ci6 non be-
sta. Occorre correggere gli 
dementi patologici present! 
nei soggetti che intendono 
sottoporsi alia sperimentazio
ne introducendo una variabi-
le fondamentale: il controllo 
democratico sull'istituzione 
cne pratica Ia ricerca. 

Giuseppe De Lues 

te sono sempre di piu colo-
••o che vorrebbero chiudere 
l'era delle guerre e aprire il 
sentiero della pace. Per que
sti ragazzi i dirigenti milita 

. r; sono responsabili non tan
to di non avere previsto la 
L'uerra e di non avere dato 
sufficienti armi all'esercito. 
ma di non aver mai. fino ad 
ora. saputo affrontare concre
te mente i problemi della 
pace. 

E ciononostante la presen-
7n dei leader militari nelle 

"fnrmazioni politiche che si af-
fronteranno lunedi col vo
to e ancor piu consistente che 
non alPndnrr.an: della guer
ra dp! 1AG7. 

Mai le liste dpi candidati 
uvevano compreso un cosi 
grande numero di uomini che 
pneora qualche settimana fa 
occupavano funzioni di primo 
piano nei comandi militari: 
due capi di sfato maggiore 
(Rabin e Bar Lev) il capo 
*ei servizi di informazione e 
spionaggio (Aharon Yariv) so
no fra i candidati della coali-
zione lahurista di govemo, il 
''omandante del fronte sud 
(Arik Sharon), il comandante 
delle forze corazzate nel Si
nai (Shlomo Lahat) figurano 
in primo piano nello schiera-
mento di destra. 

Si e accentuato un proces
so di c militarizzazione » del
la vita politica. che sa non 
ha ancora acquistato propor-
zinni preoccupanti. fa riflet-
tere oggi anche molti politi-
ci. Dopo la « folgorante > vit-
toria del 1967. questi aveva-
nn manifestato — come ci di-
"p. un collega del Mapai — 
rna straordinaria propensio-
ne a prendere in cons:dera 
zione I'opinione dei generali. 
R' cosi che una specie di di-

pendenza nei confront! del-
''esercito si e accentuata da 
•illora in poi nel processo del
le decisioni a livello politico. 

Anche in Israele si e venu-
ta creando una specie di lob 
bu militare che cerca tra i 
ixilitici, ministri, deputan dei 
nartiti piu influenti. ascolto e 
sostegno per le proprie teo-
rie politiche e concezioni 
strategiche sui problem! vita-
li per l'esistcnza e il futuro 
del paese: frontiere di si-
rurezza sempre piu lontane 
da Israele. bilanci e sj>ese mi-
laari abnormi, l'avvenire del 
territori occupati nell'msedia-
mento delle colonie militari 
in queste terre di conqutsta. 

TI fatto poi che questi ca
pi militari si siano andati di-
stribuendo quasi equamenle 
tra i due raggruppamenli p:u 
forti del paese. spesso dopo 
avere trattato contempora-
r.ea mente la loro adesione. 
con 1'uno e con 1'altro di 
questi (6 il caso di Sharon 
p di Lahat) non pare delta re 
pnrticolare sorpresa. E* vero 

che alcuni giornab, come ad 

esempio Haaretz rilevavano 
tempo fa « la mancanza di con-
^iderazione per ogni motiva-
7ione ideologica dei militari 
nel loro passaporto politico ». 
Ma in effetti, fino alio scop-
pio della guerra del Yom Kip-
pur, era divenuto sempre piu 
difficile distinguere cio che 
separava il «Grande Israe
l i > rivendicato dal - Likud e 
z 1'annessione per tappe » so-
stcnuta dal laburista Dayan. 
E il nuovo «idolo» militare, 
Sharon, oggi uomo di punta 
assieme a Menachem Begin 
dell'alleanza di destra (Li
kud) che contende ai labu-
risti il potere, non esitava a 
dire, al momento della sua 
ccelta, (verso la fine di set
tombre) che avrebbe potuto 
benissimo trovare un suo po-
sto nel partito di Dayan. 

L'eqm'voco nonostante tutto 
quel che e successo dopo, e 
rimasto oggi pressoche intat-
lo e i timidi voli delle < co-
'ombe > sono sempre minac-
ciati pesantemenCe da quelli 
dei < falchi». I laburisti. il 
partito di Golda Meir. han
no avuto paura o sono stati 
incapaci (condizionati come 
sono da una politica ag-
gressiva condotta per an
ni) di operare una net-
'.a svolta ed indicare chiara-
mente la via della pace e del 
modus vlvendi con gli arabi. 
Ld e ancora dinanzi a questo 
equivoco che si trovera a do
ver scegliere I'elettore israe
liano domani. lunedi. 

Franco Fabiani 

HOUSTON. 29 
La cometa Kohoutek ha supe-

rato inrienno il suo passaggio 
in prossimita del Sole che pre-
sontava Der il mistenoso cor-
DO celeste un grave rischio di 
disinteKrazione. L'astronomo 
Ulios Kohoutek — il primo sco-
pritoro della conieto. che da lui 
hn preso fl nome — ha dichia-
rato in una conferenza stampa. 
dopo un colloquio via radio con 
Cli astronauti dello Skylab 3. 
che la cometa ha superato il 
punto di massima vicinanza al 
sole nella sua traiettoria. sen
za restarne distrutta. « Nessun 
cambiamento apparente risulta 
sulla cometa — ha deliu Ko
houtek —; essa csiste ancora 
come unico corpo ». 

In base alle attuali conoscen-
ze spaziali. tutte le comete che 
passano relativamente vicino 
alia superficie di una stolla 
corrono il rischio di disinte-
grarsi. Ieri la «Kohoutek» e 
passata a 21 milmni di Km. dal 
Sole ed e stata circondata da 
una nube di vapore provocata 
dal calore dell'astro. Le proba-
bilita che la <t Kohoutek > re-
stasse disintegrata da queato 
passaggio venivano valutate. se 
condo gli astronomi. intorno ad 
una su venti. 

La conversazione di Kohou 
tek con i tre astronauti dello 
Skylab 3. Gerald Carr. William 
Pocue ed Edward Gibson, si e 
svolta con l'ausilio di un cir-
cuito televisivo. in cui le im 
magini venivano cniesse direi-
tamente dal Iahor.Uorio orbi-
tante. Lo studioso, che lo soor-
to marzo avvisto per primo la 
rometa, proveniente dalla prn-
fondita dello spazio galattico. ha 
Kottolineato nel colloquio con i 
tre astronauti l'impnrtania del
le loro osservazioni che, ha det-
to, potrebbero fornire nuovi e!e-
menti utili per scopnre l'origi-
ne del sistema solare. 

Carr, Pogue e Gibson sono. 
lnfatti, i prirhi uomini che os-
servano una cometa dallo spa
zio esterno. fuori cioe della 
«sporca finestra di cantina». 
come qualcuno ha definito la 
atmosfera terrestre. che filtra 
tutte le radiazioni e le luci dei 
corpi celesti. La cometa Kohou
tek d. secondo il suo scoprito-
re, una cometa «nuova >. che 
non ha mai fatto parte del no 
••tro sistema solare e che non 
e mai passata prima d'ora vi 
cino al Sole. 

La « Kohoutek » — ha detto lo 
astronomo alia conferenza stam
ps successiva al colloquio con 
l tre dello Skylab — potrebbe 
essere stata generata da una 
nube di materiale cosmico a 
7.400 milioni di Km. di distanaa 
dal Sole. Tale nube. secondo 
Kohoutek, contiene frammenti 
di materiale che di tanto in 
tanto vengono verso il Sole, di 
ventando comete. 

Mentre ormai la cometa ai 
va allontanardo dalla stella al 
centro del nostro sistema so
lare. per rituffarsi nelle pro-
fondita dello spaz:o, da dove 
non ricmergera prima di 75.000 
anni (si pensi che il suo viag
gio di avvicinamento al Sole e 
durato due milioni di anni), que
sto corpo celeste viene attao-
tamente osservato dallo Skyla6. 
neU'eventualita che lasci dietro 
di se dctnti staccatisi per 1'aiio-
ne disintegrate della fona di 
gravita del Sole. 


