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Seconda edizione degli scritti politici 

Valore e limiti 
delle polemiche 

di Rosa Luxemburg 
L'intervento nel dibattito sulle tesi del Bernstein - « La lotta per le 
riforme costituisce il mezzo, ma lo scopo e la trasformazione della so
ciety » • Come la rivoluzionaria polacca affronto il rapporto tra lotta 
nazionale e rivoluzione socialista - Le posizioni in contrasto con Lenin 

Nell'ampia introduzione a 
questa seconda edizione de
gli scritti politici piu signi-
ficativi della Luxemburg 
(Rosa Luxemburg, Scritti 
politici, a cura di Lelio 
Basso, Editori Riuniti, Ro
ma, 1970)) Lelio Basso in-
siste opportunamente su un 
carattere che emerge nella 
attitudine della grande rivo
luzionaria di fronte ai fat-
ti politici, ai fenomeni eco-
nomico-sociali e nel modo in 
cui essa svolge il proprio 
ragionare: il senso della dia-
lettica, la tensione anzi ver
so la dialettica. 

Ora, tale atteggiamento 
rompe con tutto un modo 
di essere del movimento 
operaio di quel tempo, che 
aveva assistito non solo al-
l'attacco aperto del Bern
stein contro la dialettica 
marxiana, ma aveva anche 
conosciuto, con Kautzky e 
nella Seconda Internaziona-
le in genere, l'appiattirsi del 
metodo-coneezione di Marx, 
In una sorta di visione evo-
luzionistica, meccanicamen-
te determinata, del divenire 
storico, sicche per questo 
lato revisionismo e pretesa 
ortodossia si incontravano. 

Lucidita 
dialettica 

Kautzky replicava a Bern
stein con una difesa «orto-
dossa » del rapporto in cul 
il marxismo pud collocare 
le riforme rispetto alia con-
quista del potere e non af-
frontava in realta il proble-
ma nel termini piu avanzati 
e maturi con cui ormai si 
poneva, sicche lasciava sco-
perto teoricamente un lato 
alia penetrazione deH'oppor-
tunismo nella pratica. La 
Luxemburg, invece, entrando 
in pieno nel dibattito susci-
tato dalle tesi del Bernstein 
ed affermandosi in quel mo
menta come dirigente di li-
vello internazionale, vive 
questo rapporto con piena 
lucidita dialettica, non smar-
risce il rilievo nuovo che 
assume in quel momenta la 
lotta per le riforme, ma lo 
connette all'obiettivo della 
conquista del potere. « ...Per 
la socialdemocrazia la lotta 
pratica quotidiana per delle 
riforme sociali, per il mi-
glioramento della condizione 
del popolo lavoratore anche 
sul terreno dell'ordine esi-
stente, per delle istituzioni 
democratiche, costituisce la 
sola via per condurre la lot
ta di classe proletaria e per 
lavorare in vista dello sco
po finale, che e la presa del 
potere politico e l'abolizione 
del salariato. Fra riforma so-
ciale e rivoluzione sociale 
esiste per la socialdemocra
zia un nesso indissoluble, in 
quanto la lotta per le rifor
me costituisce il mezzo, ma 

lo scopo e la trasformazio
ne della societa » (p. 145). 

Basso dice bene che, da 
questa impostazione della 
Luxemburg, ci viene un'indi-
cazione per cogliere nessi e 
significati delle lotte di'og-
gi, per evitare e la caduta 
riformistica e quella estre-
mistica che, antidialettiche 
entrambe, perdono di vista 
il nesso tra l'obiettivo im-
mediato e l'obiettivo politi
co finale. Questo e il ter
reno, possiamo aggiungere, 
su cui proficuamente, seppu-
re non senza difficolta e de-
ficienzo, lavora da oltre 25 
anni il movimento operaio 
italiano, che scioglie cosi il 
dilemma tra massimalismo e 
riformismo, in cui si lacero 
e si ridusse airimpotenza 
il parti to socialista, prima 
del fascismo. 

Senso dialettico, si sotto-
linea ancora nella introdu
zione, significa anche piena 
coscienza del fatto che la 
societa vive, nella propria 
storia, come totalita, e come 
totalita deve essere compre-
sa dal pensiero e investita 
dalla lotta politica a tutti i 
livelli. 

Semmai vi e da chiedersi 
— e qui dissentiamo in piu 
punti da Basso — se que
sto senso della dialettica, 
a cui essa pur tende stre-
nuamente, abbia sempre sor-
retto la Luxemburg. Se tale 
senso non sia venuto meno 
nel cogliere, ad esempio, la 
connessione dialettica tra 
lotta nazionale, per l'auto-
determinazione dei popoli, 
e rivoluzione socialista (co
me Lenin le rimproverava). 
Se non venga meno in lei 
la concretezza del pensare 
dialettico marxiano, quando, 
nolle acutissime pagine che 
essa dedica alia rivoluzione 
russa, in cui coglie con 
straordinaria preveggenza i 
pericoli di involuzione che 
la sovrastano, le ragioni per 
cui tale rivoluzione non pud 
essere assunta come model-
lo, le sfugge poi che il mo
do con cui il partita bolsce-
vico aveva affrontato il pro-
blema della terra era il solo 
capace di sottrarre i conta-
dini all'influenza dei socia-
listi-rivoluzionari e di por-
tarli nel blocco storico rivo-
luzionario guidato dal prole
tariate. 

Si pud obiettare inoltre 
alia Luxemburg (ed anche a 
Basso) che non si giustifica 
il rimprovero a Lenin (per 
Trotzky il discorso e diver-
so) di aver staccato la dit-
tatura del proletariate dalla 
democrazia, poiche se vi e 
qualcuno che insiste nel con-
cepire il potere della classe 
operaia come piena assunzio-
ne e realizzazione delle li-
berta democratiche, il so-
cialismo come risultato di 
una costruzione a cui par-
tecipano attivamente e in 
modo creativo enormi mas
se di lavoratori, questi e ap-
punto Lenin. In questo sen

so egli accanitamente lavo-
ro, e per primo si preoccu-
po di prosentare come non 
esemplari quelle limitazioni 
delle liberta democratiche a 
cui allora si fu costretti, ma 
che non furono, in quel mo
menta, considerate perma-
nenti. 

La concezione 
del partito 

Sarebbe da sviluppare la 
discussione sulla concezione 
del partito, poiche l'affer-
mazione di Lenin secondo 
cui la teoria rivoluzionaria 
viene alia olasse operaia 
dall'esterno non pu6 cosi fa-
cilmente essere tacciata di il-
luminismo, poiche e fondata 
sulla constatazione storica 
del modo in cui, di fatto, 
si formo la teoria socialista 
con Marx e con Engels e poi 
in Russia. In ognd caso, la 
tesi del Che fare?, che si ri-
ferisce alia genesi del mo
vimento rivoluzionario, va 
completata con le afferma-
zioni di Estremismo sul rap
porto tra teoria e movimento 
delle masse. Vi e da chie
dersi, a nostro parere, se, 
nella polemica della Luxem
burg con Lenin, abbia gio-
cato non solo la diversa si-
tuazione storico-politica in 
cui essi si trovavano, ma in-
sieme anche quella conce
zione del crollo finale del 
capitalismo che fu proprio 
della Luxemburg ed intro-
dusse, nella visione della cri-
si rivoluzionaria, una deter-
minazione puramente ogget-
tiva, con i rischi di meoca-
nicismo e quindi di sponta-
neismo che cid comporta e 
che essa, bisogna pur ripe-
tere, non riuscl a superare 
completamente, anche se, 
per un altro verso, era in 
lei chiara la funzione del 
soggetto rivoluzionario e del 
valore decisivo del livello 
politico della lotta. (Sareb
be stato opportuno, a propo-
sito del problema della ac-
cumulazione, aggiungere la 
Anticritica, che e si scritto 
di economia, ma capace di 
gettare una luce importante 
sulla concezione politica). 

Ma quali che siano i rilie-
vi che si possano fare alia 
concezione e aH'azione della 
Luxemburg, resta ben vero 
che il giudizio sommario e 
liquidatorio che Stalin ebbe 
a dare della rivoluzionaria 
polacca nella famosa lettera 
a Proletarskaja revolutia del 
1931, per tanti aspetti nefa-
sta, deve essere oggi reci-
samente abbandonato, come 
in sostanza ormai lo e, e che 
sulla Luxemburg occorre ri-
tornare e riflettere, poiche 
nella sua opera si riassume 
uno dei moment! piu vita-li 
deU'esperienza rivoluziona
ria. 

Luciano Gruppi 

Testimonianze di amid e di compagni dopo il processo di Leningrado 

M a r i o a Mosca con eorcl smrielic 
Molte e gravi speculazioni della propaganda antisovietica sulla « questione ebraica » - Quali sono 
i problemi che realmente esistono - Gruppi « non assimilati»- II peso degli errori del passato - Per 
una campagna contro sopravvivenze di atteggiamenti antisemitici - Lo sviluppo di una integra-
zione che riguarda i popoli delPURSS - La minoranza che chiede di raggiungere i parenti in Israele 

Piazza Navona, il giorno dopo 

E' I'immaglne che conclude I giomi delle 
teste: piazza Navona deserts, con un bambi
no padrone del selciafo. Le bancarelle alle sue 
spalle sfanno per essere smonfate e accata-
stafe in magazzlno fino al dlcembre del 1971, 
dando di nuovo pieno risalto alle fontane e 
ai palazzi di una delle piazze piu belle di 
Roma. La befana e passata: ha visfo anche 
I'lngorgo serale delle macchlne la notte tra 
il 5 e il t gennaio, che ha concluso una gior-

nata dal traffico piu caotico del soli to per lo 
sclopera dei vigili urbani. Ma nonosfante la 
folia dell'ultimo momenta. i tradlzionali c ban-
carellari» non hanno concluso grand! affari 
e parlano di un anno magro, con giocattoli 
invendufi e aftrattive che non hanno col pi to 
nel segno. Dal loro osservatorio tutto parti-
colare, segnalano fa parsimonia degli adulti e 
il dlsincantato atteggiamento dei bambini 
verso II regno del giocattoli. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 6. 

c Per due giorni dopo la sen-
tenza di Leningrado non ho 
pensato ad altro», dice K. 
«Ero furibondo contro tutti, 
contro i giudici che avevano 
deciso cosj irresponsanilmen-
te le due condanne a morte. 
contro gli imputati che pare-
vano fabbricati apposta da 
qualche organizzazione israe 
liana per dimostrare che il 
sionismo d vivo e vegeto nel 
1'URSS. contro radio Euro-
pa Libera secondo cui gli 
ebrei non potrebbero piu vi-
vere nell'URSS e cont»-o la 
nostra stampa che taceva. La 
sentenza della corte di Mo-
sea mi ha liberato da un in-
cubo...». K. e un ebreo « as 
similato*: e comunista, ateo 
e il fatto di avere sul passa-
porto le parole «nazionalita 
ebraica » (un discorso pin urn-
pio andrebbe fatto suil'uso 
del termine < nazionalita >. in-
trodotto a suo tempo da Le
nin neirintento di affermare 
l'eguaglianza di diritti degli 
ebrei nel nuovo Stato socia
lista). non lo turba. «Trovo 
del tutto giusto. dice, che la 
legge salvaguardi il diritto dcl-
I'ebreo sovietico di sentirsi ta
le e cioe un cittadino di na
zionalita ebraica. II discorso 
da fare e un altro... *. 

Ma esiste a tuo parere una 
« questione ebraica » nell'Unio-
ne sovietica? — chiediamo. 

K. e reciso: c No. esistono 
tutt'al piu taluni problemi spe-
cifici che riguardano gruppi 
di ebrei non assimilati. ed al-
tri problemi che riguardano 
certe carenze anche struttura-
li per la difesa e anche lo 
sviluppo della cultura ebrai
ca, cosi come esistono pro
blemi specifici. organ izzativi. 
che riguardano i georgiani, 
gli uzbeki. gli armeni. Ma una 
"questione ebraica" nel sen
so in cui ne parla la pro
paganda di Tel Aviv non esi
ste. Ci • dicono ad rsempio 
che vi sono poche sinagoghe 
nell'URSS. Le sinagoghe, 
che erano migliaia. sono oggi 
in realta soltanto un centi-
naio. Ma se la cifra e cosi 
bassa e anche perche la gran
de maggioranza degli ebrei ha 
abbandonato la religiono. 

Un fatto 
oggettivo 

cLo stesso fenomeno e ac-
caduto per le altre religioni. 
Prima della rivoluzione e'era-
no a Mosca 1600 chiese orto-
dosse e ora ce ne sono 44. 
Non bisogna dimenticare in-
somma che il numero degli 
atei e aumentato (e che forse 
sarebbe aumentato ancora di 
piu se non avessimo compiu-
to errori anche grossolani ver
so i credenti di tutte le re-

Jigioni. quella ebraica com-
presa) >. 

K. si ferma un attimo. «lo. 
dice, non sono mai entrato 
hi una sinagoga e neppure ho 
mai studiato Vyddisc. Anche 

LO STATO TOSSICO DELL'AMBIENTE M1NACCU LA NOSTRA SALUTE 

Le malattie del progresso 
Allarmanti denunce a un recente Congresso internazionale - Le concentrazioni urbane e lo sviluppo incontrollato della produzione industriale provocano squilibri pericolosi 
I problemi deiralimentazione - II documento dell'Accademia che raggmppa 182 scienziati di 42 Paesi - Come mobilitare Topinione pubblica - Scienza e tecnica «servizi» per Tuomo 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, gennaio. 

Se i problemi deUa modifl-
oazione, spesso irreversibile, 
dell'ambiente naturale ad ope
ra dell'uomo e della sua civil-
ta, sono stati al centro dl nu-
nierosi convegni nel corso del-
l'anno 1970, dedicati appunto 
alia natura, piu d"una volta 
1'attenzione e ritomata. per 
necessita, sull'uomo stesso, 
che da questa modificazione 
da lui generata vede vieppiu 
minacciata la sua salute e la 
•ua stessa soprawivenza. 

La civiltti, il progressivo 
espandersi ed affermarsi di 
un certo modello di vita, ba-
aato sul concentramento urba-
no e sullo sviluppo incontrol
lato della produzione indu
striale, al cul quasi esclusivo 
senrizjo viene a piegarsl Tor-
ganizzazione della rlcerca 
scientifica, ha fatto si che alle 
malattie ed ri pericoli debel-
lati nelle prime fast di svi
luppo della scienza, venissero 
a sostituirsj tutta una sene di 
nuove e non sempre control-
labili minacce alia salute del
l'uomo Sono pericoli che solo 
pian piano la scienza va ri-
conoscendo — inquinamentl 
atmosferici, polluzione delle 
aoque superficial!, awelena-
mmto dalle falde aoquifere, 

In una paroia uno < stato tos-
sioo generales dello ambien-
te — e 1& cul rimozlone richie-
de spesso scelte che trascen-
dono il semplice piano della 
tecnica, comportano prese 
di posizione, decisioni. 

Questi problemi, scientulcl e 
politici ad un tempo, hanno 
spesso trovato spazio nei nu-
merosi convegni dell's anno 
della nature*, ma sono stati 
piu profondamente e dettagha-
tamente trattatj nel corso del 
16. Congresso internazionale 
sulle malattie della clvllizza-
zione, 1'alimentazione, le con-
dizioni di vita, svoltisi a Tre> 
viri e Lussemburgo nello scor-
so autunno. n congresso fu 
convocato su Iniziativa della 
societa internazionale per la 
rlcerca sulle malattie della 
clvilizzazione e sulle sostanze 
vital!, con sede ad Hannover, 
nel Lussemburgo, deJl'associa-
zione Internazionale dei medi-
cl per lo studio delle condizio-
ni di vita c di salute, con se
de a Parigl, e deU'associazio-
ne internazionale del penti 
chimici, anche essa con sede 
nella capitate francese. 

Sul lavori di questo conve-
gno d ha fornlto chiarimentl 
il prof. Giovanni Favilli, Di-
rettore delllstituto di patolo-
gia generale dellUniversita dl 
Bologna, 

Accanto alia ricca serie dl 
relazionl, conferenze, comuni-
cazionl e simposi svoltisi nel 
quadro della manifestazione, 
sono state tenute, con lusin-
ghieri successi, doe rranlonj 
pubbllche, nel corso deDe qua
li sono stati esposti alia po-
poiazione gii aspetti attuali 
del problema della salute e le 
lacune in materia di protezfo-
ne della vita, nonche le pro-
spettive per gli anni futurL 

D congresso si e occupato 
tra l'altro dei problemi della 
alimentazione, delle malat
tie della clvilizzazione, della 
protezione della salute pubbli
ca, delle attivita futurologi-
che e biopoiiticbe che dovran-
no essere svolte in partlcola-
re dal nuovj laureati e diplo
mat!, della situazione tosslca 
generale e della ecologia uma-
na, dell'importanza del com-
portamento dell'uomo per la 
protezione della natura ed in-
fine della responsaoilttJt ed 
attivita dei Comuni per la pro
tezione della vita. 

Sul lavori avremo modo di 
ritornare, specialmente, per 
quanto conceme le consldera-
zioni sull'importanza del ruo-
lo del comportamento dell'uo
mo per la conservazione del
l'ambiente naturale, e la pos-
sibile attivita delle amminl-
strazJoni comunall in tale di-

rezlooe. Vale la pena, In que
sta occasione, di soffermarsi 
su queUo che e stato l'atto 
conclusivo del convegno, la 
creazioDe, doe, deU'Accade-
mia scientifica internazionale 
per la biopolitica e la protezio
ne della vita e dell'ambiente, 
contemporansaznente vi e sta-
ta l'approvazione unanime dl 
un manifesto in cui viene, uv 
nanzitutto, denunciato il danno 
derivante aH*uomo ed agli al-
tri esseri viventi dalla rottu-
ra dell'equilibrio ambientale 
causato in particolare dal ve-
riflcarsl di uno «stato tossi-
co generale» interessante la 
intera biosfera. 

«Ci6 e tanto ptu mquletan-
te — afferma il documento 
— in quanto not ci trovia-
mo gia fin d'ora al primo 
stadlo d'una e3plosione demo. 
grafica dailo sviluppo lncalco-
labile. Ci troviamo di conse-
guenza dl fronte a dei pro
blemi ImmenrJ per cl6 che 
conceme le crescent! esigen-
ze nel campo deUa alimenta
zione, dell'insedianiento, dello 
ambient© e della conservazio
ne della salute. E' per que
sto che bisogna fare serl sfor-
zl, sia scientific! che politici, 
per asslcurare la protezione 
deUa vita. C16 pone un pro
blema di cul 1 responsabili 
del van Paesi e del gruppi 

della societa umana, dovran-
no prendere coscienza ». 

L'Accademia, che conta gia 
nelle sue file 182 scienziati 
di 42 Paesi, tra cui 25 preml 
Nobel, indica poi cosi i pro-
pri compitl ed obiettivi: sot-
toiineare dal punto dl vista 
scientifico i principi della pro
tezione della vita, dlvenuti or
mai d'importanza primarla; 
rendere la protezione della 
vita parte essenziale degli stu-
dl futurologici; promuovere e 
incoraggiare, ad alto livello 
scientifico, lo studio coordi
nate delle condizioni di vita 
e di salute, del damn e deSe 
malattie dovute alia clvilizza
zione, deU'ecologia; studlare 1 
problemi blopolitici e gli fn-
teressi dl una societa orien-
tata verso 11 futuro. mostran-
do la responsabilita del gto-
vanl universitari per l'oggl ed 
il futuro. Oltre a questo la 
Accademia si propone dl for-
nire al responsabili della pro
tezione della vita e dello am
bient*, sotto forma di racco-
mandazloni, delle proposte 
traducibili m pratica imme-
diata e di utilizzare all'uopo, 
in caso di necessita, I consi
gn di un comitate intemazio 
naie di giuristl e dl far stu-
diare i problemi scientific! de-
terminanU l'attivita deU'Acca-
demla da ualstituto Interna

zionale «per la ricerca sull'am-
biente, la protezione della vita 
e la biopolitica», che dovra 
essere costituito per Iniziati
va dell'Accademia. 

n fatto stesso che sia stata 
awerUta 1'esigenza dl dar vita 
ad un organismo scientifico 
Internazionale — ha detto il 
prof. Favilli — avente per com-
pito lo studio e la promozio-
ne dei mezzi necessari alia di
fesa della vita e dell'ambiente, 
ed insieme 1 concetti espres-
si nel documento, sottoscrit-
to dai professori J. De Castro, 
presidente del consiglio del-
rAccademla, H. A. Schweigart, 
presidente del consiglio con-
sultlvo, e da V. Jans, quale 
presidente tecnico, sono indlzi 
suffidenti ad awertlre la gra-
vita della situazione mondla-
le e ad Indlcare la via da 
battere per svolgere un'azio-
ne efficace. 

Tra le condizioni necessa-
rie al successo dl tale azione, 
va In primo luogo annovera-
to un ampllarsi della presa 
di coscienza del termini del 
problema presso larghl strati 
della popoiazlone. Uno stru-
mento per questo e la scuola, 
pur se mettere In moto un 
slffatto meccanlsmo, che Tai
ga a presentare la scienza e 
la tecnica come « servizl» per 
l*uocno e non come strumen-

tl della efficienza consumisti-
ca, non e cosa semplice. ne 
tale la cul soluzione possa 
avers! a breve termine. 

Ma, accanto alia creazione 
di una mentalita ecologica, 
attraverso l'istruzione scolastl-
ca, si pone il problema, al-
trettanto urgente, dl adeguare 
1 carent] strumenti giuridici 
alia necessita di una salva-
guardia dell'ambiente 

A tale azione, politici e anv 
ministratori sono anch'essi 
Impreparati, al pari di larga 
parte della popolazione, non 
avendo potuto acquisire le ne-
cessarie conoscenze sdentifl-
che e tecnologiche. 

Di qui la responsabilita de
gli uomini dl scienza, il cul 
apporto appare insostituibile 
alia forrmilazione delle neces-
sarie prowldenze legislative. 

Occorre dare Inlzjo ad una 
tenace opera culturale, «la 
quale sara vallda — tlene a 
sottollneare II prof. Favilli — 
nella mlsura In cul risultera 
valida l'opera di informaaio. 
ne diretta a vincere 1'mcre-
dullta e nndifTerenza, a sma-
scherare l'insldlosa, continua, 
Inumana opera di deformazlo-
ne della realta, cosi legate al 
progredlre deUa mortlflcante 
societa del consumia. 

Paolo Ferrarosi 

per l'yddisc — giacche ci ac-
cusano di avere chiuso le 
scuole per ebrei — non bi
sogna dimenticare il fotto og
gettivo, e cio6 che le scuole 
sono state chiuse una dopo 
1'altra, come in tutti i paesi 
del mondo. perche a un certo 
punto sono incominciati a 
mancare gli scolari... I geni-
tori trovavano piu giusto e 
naturale mandare i figli alia 
scuola russa ». 

I matrimoni 
misti 

<r Certo, un errore, e forse 
grave, e stato commesso: pro
prio perche avanzava il 
processo di integrazione oc-
correva prendere provvedimen-
ti per impedire la dispersione 
del patrimonio culturale del 
popolo ebraico. come del pa
trimonio di altri popoli: or-
ganizzare. con speciali istituti, 
centri di ricerca. E questo 
non e stato fatto a .-sufficien-
za. Ma non bisogna dimenti
care la cosa essenzHle. II 
paese ha di fronte problemi 
grossi: lo sviluppo della so
cieta dopo che sono state co-
struite le basi tecnico ma-
teriali del comunismo. i pro
blemi del superamnnto di 
quello che non soltanto voi 
comunisti italiani cliiamate 
con sempre maggiore ch»a-
rezza lo stalinismo. Ora que
sti problemi sono gli stessi 
per i russi. gli ebrei, gli ucrai-
ni, i georgiani >. 

La grande maggioranza de
gli ebrei sovietici sono « assi
milati > e sono della s'.essa 
opinione di K. II processo di 
assimilazione va avanti in 
fretta. A Mosca ad esempio 
la percentuale dei matrimoni 
misti e del 50-60% e il feno
meno si manifesta anche nel
le regioni delPAsia centrale 
ove sino a qualche tempo fa 
(citiamo l'affermazione del ca
po della comunita ebraica di 
Bukara) c non vi era neppu
re un caso di matrimonio 
misto ». 

Sulla questione abbiamo rac-
colto anche le testimonianze 
di amici. Sia L.. ad esem
pio. un giornalista citaliani-
sta > di Mosca, nipote di uno 
dei massimi dirigenti del 
c Bund ». e proveniente dun-
que da una famiglia in cui 
il c problema ebraico > era di 
casa. ha sposato una cosacca 
e non si sente per nulla mem-
bro di una comunita parti
colare. U fratello ha lascia'o 
Mosca con un contratto di 
tre anni per lavorare nella 
Ciukotka: ha poi deciso di 
fermarsi laggiu e ha sposato 
una eschimese. Non si tratta 
di eccezioni e neppinre del 
risultato di una politica di 
« integrazione forzata ». II pro
cesso di assimilazione riguar
da del resto tutti i popoli 
dell'URSS: centinaia di mi
gliaia di tagiki si sono stabi-
liti ad est nell'Uzbekistan e 
si sono fusi con gli irebekt. 
neirUcraina vivono soltanto 
l'86°/o degli ucraini mentre so
lo il 56% degli armeni sovie
tici vivono in Armenia. 

Per cogliere I'ampiezza del 
processo d'integrazione e suf-
ficiente recarsi a Malakhovka 
vicino a Mosca. ove nelPom-
bra della sinagoga vivevano 
sino ad alcuni anni orsrmo 
alcune migliaia di ebrei. Era 
un villaggio di povere case 
di legno ma anche di stupen-
de dacie sparse fra le betulle. 
La zona e stata raggiimta ora 
dailo sviluppo urbanistico di 
Mosca e la comunita si & pra-
ticamente dissolta. mghinttita 
dai grattacieli avanzanti dal
la periferia. 

II fenomeno deirintegrazio 
ne non riguarda certo soltan
to ITJnione sovietica anche se 
qui si e sviluppato — anche 
come reazione alia politica za 
rista dei c limiti di ^esiden-
za ». del c numero chiuso > nel
le scuole. del divieto agli 
ebrei di vivere nei villaggt 
agricoli e mfine ai tenibfli 
pogrom del *903-*906 e a quel-
ii attuati dai c bianchi > ne-
gli anni della guerra civile 
— con un ritmo particolar-
mente intense Gli storici so
no concordi nell* affermrfre 
che il movimento sionista sia 
nato proprio in seguito ai po
grom russi e polacchi di que-
gli anni e per iniziativa de
gli ebrei che hanno lasciato 
allora la Russia. 

Ma vi sono ancora csioni-
sti» neirUnione sovietica di 
oggi? Abbiamo avuto occasio
ne di affrontare la questione 
non solo con gli ebrei < as
similati > ma anche con alcuni 
di coloro che si sono rivolti 
recentemente alle autorita per 
chiedere di poter raggiungere 
Israele per unirsi cal loro 
popolo». H problema riguar
da una minoranza — qual
che decina di migliaia — ri
spetto ai tre milioni di ebrei 
che vivono nell'URSS, ma esi
ste, ed ha certo alle basi 
anche gli errori del passato 

e certe incomprensioni del 
presente. Negli aini jinqmin-
ta — si pensi alia monfai'i-
ra di Beria. del «procpvio 
dei medici » — vi sono b\i-U 
nell'Unione sovietica atti IO-
pressivi contro gli ebrei. K 
cid che e mancato -.uccessi-
vamente. anche col ventesi-
mo congresso, 6 un discorso 
specifico. una condanna pio-
cisa del carattere antisemiJi-
co di certi atti politici rii 
quegli anni. 

In questo senso si puo pnr-
lare di un problema tu'tora 
aperto, di uno spazio lascia
to a certi rappresentanti clol 
nazionahsmo « grande IUSSO* 
(vedi il recente romanzo ari-
tisemita di Scevtsov. £li o|)(i-
scoli di Kitchko. certi arti-
coli di Malatlaia Gvardia e an
che talvolta di Sovietsknm Rus
sia) ai quali non semore vie
ne data una nsposta proripa 
e giusta. « Non si opera a 
sufficienza — si sente ri.ie 
spesso a Mosca - per sradi-
care 1'antisemitismo come 
ideologia elementare. i tede-
schi nelle zone occupate ave
vano seminato a piene mani 
razzismo. ma dopo la libera-
zione non si e operato suffi-
cientemente per liquidare 
quei residui. Recentemente so
no stati ristampati tutu i di-
schi dei discorsi di Lenin, ma 
non quello — bellissimo — 
contro 1'antisemitismo.. ». 

Tuttavia — se questo e il 
quadro da tenere pr«»s»''ite wr 
capire le tensioni di oggi — 
va anche detto che wilo rirn-
mente si puo parlare di It PO-
meni presenti nell'Unione so
vietica di oggi conm-ssi con 
l'ideologia del sionismo. In gt-
nere coloro che hanno chie-
sto di lasciare il paese han
no congiunti stretti in Israe
le e intendono semplicernt'n-
te riunirsi alle loro l^migiie. 
Si tratta di un problema IHV.I 
tanto politico e ideo'ogico 
quanto umano. e che cuniu 
tale e stato affrontato ucgli 
scorsi anni dal goveino so
vietico. 

La guerra dei sei murni 
scoppiata nel '67 e heguita su-
bito dopo dalla rottura di?llc 
relazioni diplomatiche tra l.i 
Unione sovietica e Israele ha 
certo reso piu difficile la so
luzione del problema: Ja qui 
lo stato d'animo di coloro 
che avevano chiesto i visti di 
uscita dal paese (e che quindi 
psicologicamente erano dia al 
di la del confine) e che in-
cominciarono a poco a \M co 
a sentirsi isolati. umiliati e 
sfiduciati. La situazione fa\n-
riva gesti folli e irrimedia-
bili. apriva spazio alia pro-
vocazione e cosi si giungevu 
all'episodio di Leningrado. I 
giudici di Mosca hanno can-
cellato quella grave sentenza 
indicando cosi la necossita 
di imboccare una via diver
sa per affrontare i problemi 
politici. sociali e umani solle-
vati dal « caso >. 

Adriano Guerra 

Caccia 
al tesoro 
in f ondo 

ai Caraibi 
CHTA' DEL M2SSICO. «-

La caccia al tesoro non e sol
tanto al giorno d oggi un gioco 
infantile; puo diventare anche 
un'impresa scienURca e tecnica 
di esperti. dopo anni di ncercho 
a tavohno. Accade per il cap> 
tano olandese Enc SchifT. di 4J 
anni. ed i suoi soci che in una 
conferenza stampa hanno an-
nunciato la loro partenza. fis-
sata per il 18 gennaio. ver=o 
il Mar dei Caraibi. II tesoro 
da recuperare e rappresentato 
da quattordici navi spagnoie ca-
riche d'oro e d'argento che nau-
fragarono nel 1643 nel corio di 
uno spaventoso uragano. 

Negli archivi spagnoh e in 
qoelli deirammiragliato mglese 
il «fatto di cronaca » di quei 
lontani tempi e neordato e d->-
cumentato. Le navi che da al
lora giacciooo in fondo a I mare 
facevano rotta con il loro pre-
zioso carico dalla Spâ na al.a 
volta del Messico. Rappreson-
tavano una vera e propria flot-
ta. guidata dalla na« ammn-
glia che fa la sola a resistore 
aU'urto della tempesta e. dopo 
il disastro. inwrti la rotta tor-
nando in Spagna. 

0 capitano olandese e i suoi 
soci hanno dedicato anni ai:<? 
ricercbe in archivio per indivi-
duare il punto del Mar dei Ca
raibi in cui presumib.lmente le 
galere spagnoie erano colate a 
picco. In seguito hanno compiuto 
una spedizione per acccrtare li 
corrispondenza della loro ipo-
tesi con la realta: nel 1963 le 
ricercbe subacquee hanno por-
tato alia scoperta delle navi t 
una profondita di circa 18 metrs, 
SchifT ha mostrato alcuni degd 
oggetti recuperati. 

Da allora. il gruppo ha oer-
cato le font! di Qnanziamento 
par un'impreM mdubbiameate 
oostOM, anche se promettente. 


