
r Unit A 7 martedl 12 gennaio 1971 PAG. 3 / c o m m e n t ! attualita 

Un quadro impressionante di disordine 

e di mortificazione dei bisogni umani 

L'attacco 
alle citta 

La funzione degli enti elettivi e I'incapa-
cita degli organ! centrali dello Stato - Una 
legge vecchia piu di un secolo - I mi-
liardi accumulati e non utilizzati - I Co-

muni devono poter spendere di piu 

Da qualunque punto di vi
sta ci si ponga, la situazione 
delle citta italiane presents, 
all'inizio del 1971, un qua
dro impressionante di diffi-
colta finanziarie, di disordi
ne, di mortificazione dei bi
sogni degli uomini. Guarda-
te ai trasporti: la motorizza-
zione privata. Sviluppatasi 
oltre ogni limite ragionevo-
le, ha portato alia congestio-
ne del traffico, i trasporti 
pubblici non riescono, anche 
per le condizioni dolla circo-
lazione, a soddisfare in mo-
do efTicace le esigenze degli 
utenti. Guardale alia casa: 
alTitti vertiginosi, taglie inau-
dite pagate alia specula-
zione edilizia. 

Le citta si sviluppano, e 
vero: ma secondo un model-
10 irrazionale, disumano, il 
modello capitalistico. I lavo-
ratori sono respinti e segre-
gati in periferie prive delle 
elementari attrezzature civi-
li. Al centro, nelle abitazio-
ni piu confortevoli, e piu ca
re, possono restare i ricchi, 
ma sempre maggiore spazio 
e richiesto per negozi ed uf-
fici. I quartieri popolari, so-
pravvissuti nel centro alia 
ondata della speculazione, so
no affollati di tuguri, dove 
vivono anziani ed immigrati, 
gente a bassissimo reddito, 
costretta a sopportare una 
incredibile carenza di servizi, 
aria malsana, condizioni di 
vita incivili. 

Questo non avviene a caso. 
11 sistema capitalistico mo-
della la citta secondo i suoi 
bisogni, e sulla citta scarica 
tutte le sue contraddizioni 
(a partire da quelle derivan-
ti dalla crisi agricola). Gli 
organi centrali dello Stato 
assistono inerti, quando non 
danno man forte a questo 
attacco. La mancanza di una 
riforma dei trasporti, di una 
riforma urbanistica, di inter-
venti adeguati di edilizia po-
polare, il fallimento del pia
no di edilizia scolastica. Ec-
co alcuni tratti di una poli-
tica di inerzia, e di complici
ty. Altri, numerosi, se ne 
potrebbero aggiungere. 

Le citta hanno i propri or
gani elettivi. Ed i cittadini, 
i lavoratori, guardano ai Co-
muni come a quella parte 
dell'ordinamento statale che 
e piu vicina e sensibile ai 
loro bisogni. Ma l'attacco al
le citta e accompagnato, ed 
aggravato, da un attacco ai 
Comuni. Sarebbe un errore 
ritenere che la situazione dei 
Comuni da vent'anni sotto-
posti a vincoli e controlli in-
costituzionali, sia migliorata. 
Per certi aspetti si e fatta, 
anzi, piu seria e preoccupan-
te. Con 1'avvento delle regio-
ni dovrebbe, ad esempio, ve
nire introdotto il nuovo si
stema dei controlli sugli enti 
locali. Ma i ministeri com-
petenti, si fa per dire, han
no proprio in questi giorni 
ribadito l'opinione che i bi-
lanci in disavanzo debbano 
ancora essere esaminati dal
la Commissione centrale per 
la finanza locale, che ha sem
pre esercitato, per sua voca-
zione, controlli vessatori. Bu-
rocrati romani resterebbe-
ro dunque al comando, ta-
gliando e cucendo t bilanci, 
senza conoscere altro che nu
de cifre, senza capire cosa 
c'e dietro alle cifre: asili, 
cam pi sportivi, i bisogni di 
un quartiere, le attese di 
una popolazione. E I'autono-
mia degli enti locali, previ-
•ta dalla Costituzione, ver-
rebbe ancora una volta can-
cellata. 

Una legge 
inoperante 

H governo deve dire chia-
ramente se intende applica-
re la Costituzione, o se vuo-
le mantenere in vita le di-
•posizioni della legge comu-
nale e provinciale, vecchia 
di un secolo e piu, e che e 
ana delle maggiori vergo-
gne della nostra vita pubbli-
ea. E deve dire, la maggio-
ranza di centro-sinistra, se 
intende dar corso alle pro-
prie leggi. E' il caso della 
legge 22 dicembre 1969 che 
stabilisce le procedure per 
la copertura dei disavanzi 
economic! dei Comuni debi-
tamente autorizzati. Questa 
legge e scandalosamente ino
perante. I disavanzi del Co 
mune di Bologna sono « de-
bitamente autorizzati >, il 
che vuol dire che lo stesso 
ministro dell'Interno li rico-
nosce legittimi. Ebbene, una 
parte cospicua di questi di
savanzi e ancora in attesa 
del finanziamento, ed in tale 
•ttesa si deve ricorrere ad 
•nticipazioni bancarie, a tas-
aj di interesse altissimi. Que-
U l i l i causa principale del

le attuali difficolta finan
ziarie. 

II Comune di Bologna 
vanta piu crediti che debiti, 
cioe attende di ricevere dal-
lo Stato molto piii di quanto 
deve dare ai propri dipen-
denti e ai propri fornitori. 
E* quindi inesatto, e forse 
non del tutto corretto, cid 
che ha detto il capo grup-
po socialdemocratico Degli 
Esposti al c Resto del Car-
lino », che il Comune di Bo
logna si troverebbe in una 
«situazione di dissesto >. 
Questo non corrisponde al 
vero. II Comune di Bologna 
e economicamente solido e 
solvibile. Le sue difficolta 
derivano dal fatto che le 
leggi dello Stato non ven-
gono applicate. 

Residui 
passivi 

Come tutti i Comuni d'lta-
lia, i peggio ed i meglio am-
ministrati, il Comune di Bo
logna soffre le conseguenze 
di una politica economica e 
finanziaria gestita da un pu-
gno di uomini, che hanno 
spinto in questi anni la spe-
sa pubblica in direzioni sba-
gliate, ed ormai lo riconosco-
no anche esponenti della 
maggioranza di centro-sini
stra, in modo a pert o. Questi 
uomini hanno pervicacemen-
te ignorato e negato le esi
genze della citta cui hanno 
addossato gli oneri di uno 
sviluppo caotico, solo regola-
to dalle leggi del profitto. 
Dopo tanto parlare di spese 
eccessive e di denaro insuf-
ficiente, ora ci si accorge che 
questi uomini hanno accu-
mulato nelle casse dello Sta
to qualcosa come 7.600 mi-
liardi di residui passivi. Non 
hanno speso, in altre paro
le, quello che potevano e do-
vevano spendere, essendone 
stati autorizzati dal Parla-
mento. 

Per spiegarci: le scuole 
promesse dal piano per la 
edilizia scolastica nel 1967 
non sono state fatte. Ma i 
soldi c'erano, solo non sono 
stati dati ai Comuni, che li 
attendevano. Un'altra noti-
zia di questi giorni e ri-
velatrice, e gravissima. La 
GESCAL, l'ente pubblico che 
dovrebbe costruire case eco-
nomiche, ha in cassa 570 mi-
liardi, e non li spende. 

I lavoratori pagano i con-
tributi, ma non ottengono 
le case, o le ottengono 
col contagocce, e s-pesso so
no case senza servizi, senza 
scuole, senza verde. Cos! na-
scono i famigerati, squallidi 
«villaggi » della periferia. 

Dopo tutte le lamentele 
sugli < eccessi > della spesa 
pubblica, e certo eccessi vi 
saranno stati, ma non nel 
campo dei servizi sociali, do
po che La Malfa si e strap-
pato tutti i capelli, scopria-
mo che si e speso meno di 
quanto previsto e stabilito. 
Lo si e fatto deliberatamen-
te? Perche non si e infor-
mato il Parlamento? O si 
rratta di incapacity della 
macchina dello Stato? Per
che allora non si attribui-
scono a Regioni e Comuni 
le competenze relative? 

Questo si chiedono le cit
ta, che crescono. ed hanno 
bisogno impellente di attrez
zature sociali, e si vedono 
rispondere con i tagli ai bi
lanci, e che 1 Comuni deb-
bono spendere meno. In 
realta i Comuni spendono 
poco, rispetto alle esigenze 
urbane che si sono moltipli
cate, si deve avere il co-
raggio di dirlo, mentre sta 
per uscire il «libra bianco > 
della spesa pubblica, e cer
to tutti i conservatori e i 
reazionari ne aporofitteran-
no per rilevare che la spesa 
dei Comuni e esagerata e 
per chiedere ulteriori re-
strizioni. 

Ha scritto il sindaco di Mi-
lano, che non e comunista: 
• Le accuse agli enti locali 
ed il taglio dei fondi rispon-
dono piu ad insipienza poli
tica o a deliberate manovre 
centralizzatrici che non ad 
una seria politica di svilup
po che ponga in primo pia
no le esigenze quotidiane di 
milioni di cittadini >. I Co
muni hanno bisogno di mag
giori mezzi finanziari, se vo* 
gliono far fronte agli innu-
merevoli bisogni delle citta. 
Ed hanno bisogno di autono-
mia, di poter decidere sotto 
1'occhio degli elettori. non 
sotto il controllo dei burocra-
ti. Questa e una delle condi
zioni perche le citta possano 
rispondere all'attacco che 
suMscono, che si fa sem
pre piu grave. 

Renato Zangheri 

Coco Chanel: una sarta che voleva essere copiata 
PARIGI, 11. 

Coco Chanel e morta ieri sera a Pa
rigi, per un attacco di cuore, a 87 anni. 
Da pochl giorni aveva smesso di la-
vorare alia sua nuova collezione di 
primavera da far sfilare II 26 gennaio. 
« La moda sono lo » — aveva polemica-
mente affermato un gtorno. 

Gabrlelle Coco Chanel In effelll rl-
marra, nella storla del costume e non 
solo In quella della moda, come la 
«creatrice» della donna moderna. A 
lei, ragazza di campagna venuta a 
Parigi a 16 anni da una fattoria della 
Loira, le donne dell'lnizio del secolo, 
cariche di bust! e corsetli, dl sotto-
gonne e di riccioll, devono la prima 
a rivoluzione • dei completi dritti 
gonna-golf-camicelta, dei capelli cortl 

e liscl, degli ablti pratici dl maglia. 
Fra I'inizio e la fine della prima guer-
ra mondiale, I'ex modista di quartiere 
lancia la moda che — e uno dei suoi 
slogan piu celebri — «deve dlscen-
dere per la strada e non restare ap-
pannaggio di una classe privileglata ». 

Non e solo una frase: Coco Chanel, 
unica fra i grand! sarti, ha avuto II 
coraggio di uscire dal sindacato del
la moda dlchiarando con sflda: i Vo-
gllo essere copiata ». 

Sono stati suoi amici, tra gli altri, 
Picasso, Stravinsky, II coreografo Dla-
ghileff, Jean Cocteau. Diceva di es
sere un'operaia-artigiana, ma era an
che una donna d'affari: dirigeva lo 
atelier, un azienda tessile, I laboratorl 
per II famoso profumo c Chanel n. 5 », i 
laboratorl per la biglotterla. I giolelll 

falsi sono stati un'altra sua invenzione, 
coerente con I'idea della «moda per 
la strada ». Anticipatrice dunque della 
produzlone in serie, perche convlnta 
assertrlce del lavoro femminlle. Le 
donne che non lavorano? Le definl 
cosi: «Non fanno niente, non sono 
niente, sono moi te ». 

Famosa per il suo estro ma anche 
per la sua Intelligenza, per le sue « bat-
tute», Coco Chanel ha visto perfino 
portare la sua vita sulle scene: a 
Broadway, nel dicembre 1969 vl fu la 
« prima > di un musical con Katharine 
Hepburn nel ruolo principale, il suo 
ruolo. Presente per di piu dl mezzo 
secolo nella moda e nel costume, a 
chi la chiamava a genio» Coco Chanel 
rispondeva con spirito: c lo sono una 
sarta che ha vissuto >. 

Come f u aff rontata la questione del popolo 
ebraico dopo la Rivoluzione d'Ottobre 

lutopla di 
KroUdlan 

II tentativo di dare« una patria»agli ebrei dell'URSS - Dalle persecuzio-
ni della Russia zarista alia battaglia dei bolscevichi contro I'antisemi-
tismo • Nazionaiismo e lotta di classe - L'ampio contributo ebraico alia 
causa rivoluzionaria e i pogrom delle bande di Petliura e Denikin • Dall'ap-
pello di Lenin alle lacerazioni provocate nel quinquennio 1948-1953 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, gennaio 

C'e in occidente la tenden-
za a credere che la regione 
autonoma ebrea del Birobidjan 
sia stata creata a 900 Km da 
Mosca per « punire gli ebrei » 
Nulla di piu falso. II Biro
bidjan e stato un sogno, for
se una Utopia, un tentativo, 
non riuscito, ma ardito e no-
bile. di «dare un territorio. 
una patria, agli ebrei della 
Unione Sovietica >, e non sol 
tanto ad essi. Per rendercene 
conto basta rileggere il d»-
scorso con cui Kalinin Ian-
cid la proposta, e conoscere 
gli appelli delle varie associa-
zioni per l'emigrazione nel Bi
robidjan. sorte allora in vari 
paesi, e anche negli Stati Uni-
ti. nel Canada e persino in 
Palestina. 

L'idea era nata nel '24-'25 
e aveva alia base I'avvenuto 
riconoscimento da parte del 
la rivoluzione d'ottobre dei di 
ritti degli ebrei «in quanto 
popolo >. 

La c Dichiarazione dei dirit-
ti dei popoli di Russia > fir-
mata da Lenin il 16 novem-
bre 1917 prevedeva tra l'altro, 
al punto 4, t i l libera svilup
po delle minoranze nazionali 
e dei gruppi etnici che si tro-
vano nel territorio dell'URSS*. 
La c Dichiarazione * era an
che il risultato di un ripen-
samento della c questione 
ebraica * da parte dei dirigen-
ti sovietici e dello stesso Le
nin che, negli anni preceden-
ti. in polemica col Bund 
(Unione generale degli operai 
ebrei). aveva sostenuto che 
c l'idea stessa di una nazio-
nalita ebraica ha un carattere 
chiaramente reazionario ». 

Non si deve dimenticare — 
Per capire le ragioni della 
lunga polemica di Lenin con
tro le tesi del Bund — che 
era difficile, in quegli anni. 
parlare di « nazionalita ebrai
ca > (« per essere nazione. un 
popolo deve avere una lingua, 
una cultura e un territorio* 
aveva scritto Kautsky. preci-
sando la posizione marxista sul 
problema). L'idea stessa di 
una organizzazione autonoma 
che ponesse in primo piano 
la questione nazionale e non 
quella della lotta di classe. era 
poi estranea — ne poteva es
sere diversamente — ai mar-
xisti piu rigorosi (e. nella spe
cie, a quei marxisti di origi-
ne ebraica come Trotsky, 

Solo un'elite di italiani va in vacanza sulla neve 

II privilegio delle ferie invernali 
Le piu recenti statistiche affermano che soltanto 1*1,7 per cento dei cittadini gode di almeno quattro giorni di riposo nel 
periodo delle teste -1 crocieristi d i « prima classe » e i lavoratori esclusi dalla villeggiatura -1 pendolari al mare o in montagna 

O ragioniere si stropiccia le 
mani. soddisfatto. « Eh, si, d 
andata bene... parecchio Xra]-
Jico, molti turisti stranieri ma 
anche tanti italiani... dati com
pleti ancora non ce ne sono, 
ma piu o meno abbiamo az-
zeccato le previsioni... >. Quin
di. oltre due milioni di italiani 
hanno «toccato» le 360 sta 
zioni di sport invernali o co-
munque si sono concessi una 
c vacanza > di fine d'anno en-
tro i confini: un altro mezzo 
milione ha. invece, avuto la 
possibilita di recarsi all'estero. 

c Le crociere. vanno forte le 
crociere — riprende sempre 
piu infiammato il ragioniere 
—, ttdto esaurito per le isde 
Canarie. le Bahamas, le An-
tille . molto bene anche i pae
si dell'est. arandi tichieste 
per Mosca. Budapest. Praga... 
capisce. 0 fascino delle nevi... 
e poi. al soltto. Parigi e la 
Svizzera... >. 

E aggiungiamo anche te ci
fre. i soldi mcassatj nel perio
do delle feste dalle ferrovie. 
Un incremer.to del 2*\34 per 
cento rispetto all'anno scorso. 
sei miliardi e mezzo ricavati 
con la vendita dei biglietti in 
appena quindicj eiorni. un mi 
liardo e mezzo in piu del '69. 
Tutto a posto. dunque. una 
specie di immagine gaia. 
spensierata e perfino sporti-
va. da riempire dozzine di de-
pliants. 

Ma a dare il rovescio della 
medaglia. o meglio il senso 
della realta. basta una sola 
dfra: nel '68 (ultima rileva-
none stabstica) gli italiani in 
grado di effettuare una va

canza di almeno quattro gior
ni nel periodo invemale era-
no appena 1'1.7 per cento. 
contro T82.7 per cento di quel-
li che usufruiscono delle va-
canze nel periodo cobbliga-
to* di luglio-agosto. E s e s i 
aggiunge che soltanto un ita-
Iiano su quattro pud permet-
tersi il clussoi delle ferie 
lontano dalle quattro mura di 
casa. viene fuori che le va-
canze d'inverno restano privi
legio di una ristrettissima eli
te: di quella <prima classes 
— come viene definita nei 
bolleUini deH'ENTT — in gra
do di mettere mano al porta-
fogli con fl semplice imbaraz-
zo della scelta 

Chi resta alia finestra. be-
ninteso. e la «terza classe >. 
i lavoratori. «Purtroppo 1P va-
canze nel periodo invemale 
non esistono. nd a livello con-
trattuale. ne di fatto — dice 
Eugenk) Guidi. dirigente dello 
ufficio smdacale CGIL — eo-
pure da altri paesi ci vengono 
esempi signiflcativi. In Fran-
cia oltre alle quattro settima 
ne di ferie estive vi e una 
quinta settimana che i lavora 
tori possono passare in mon
tagna. o nei centri climatici 
Un passo importante per il re 
cupero Dficofisico e per la di-
fesa della salute. Ma bisogna 
dire che ci sono anche le at
trezzature in grado di recepi-
re, anzi di favorire la narte-
cipazinne di larghissimi strati 
popolari alle vacanze. Tn 
Francis. Jugoslavia. Austria 
si puft andar fuori e spendere 
tremila lire al giorno. da noi. 
invece... >. 

Capita, come a Selva di Val 
Gardena, che un chilo di came 
costi esattamente mille lire 
piu che in citta. Ed e norma 
le che le tariffe delle pensio 
ni e degli alberghi vengano 
raddoppiate. cosi come salgo 
no puntualmente alle stelle i 
prezzj di tutti quegli articoli 
che si rendono necessari per 
le vacanze. 

t Perche questa differenza? 
Semplice — spiega ancora 
Guidi — negli altri paesi vi e 
una continuita di funziona-
m£Tito dei servizi e quindi una 
continuita di prezzi. resa pos-
sibile proprio dal maggior uso 
delle attrezzature... da noi in
vece il tur'smo invemale e in 
teso soltanto come un fatto 
stagionale e di elite, cosi ap 
punto accade che in un centro 
alpino si passi dalle 3500 lire. 
tariff a in vigore per tutto Tan 
no. alle 7000 giornaliere per il 
periodo di Natale. Ma Tesem 
pio piu clamoroso di questa 
stagionalita viene dai centri 
termali che chiudono i batten 
ti a meta settembre. quando 
invece proprio i lavoratori po 
trebbero sfmttarli per fare 
delle vacanze un momento di 
cura effettiva. di riposo reale. 
di salvaguardia della sa 
lute...». 

Ma quanti sono. in pratica. 
gli operai che riescono a 
strappare ugualmente qualche 
giomo di vacanza in inverno. 
a trascorrerlo fuori delle cit
ta? «Una percentuale pur-
troppo minima — continua an
cora il sindacalista — certo. 
in alcuni casi ci si arran-
gia... >. Nascono cosi i « pen

dolari > delle vacanze: partire 
al mattino e rientrare la sera. 
oppure raggiungere la fami-
glia, i parenti. al paese sfrut-
tando il week-end o la setti
mana corta ottenuta lavoran-
do a ritmo di forzati 

E magari. se il calendario e 
favorevole. pud capitare an
che un c ponte > di tre. quat
tro giorni. « Un po* quello che 
awiene per la strozzatura di 
Pasqua. tutti awertono l'esi-
genza di uscire dalla citta. sia 
pure per poche ore. per sfug-
gire all'msopDortabile routine 
quotidiana. dai ritmi di lavo 
ro. dal traffico. dalle nevro-
si. Ma non si pud certo par
lare di "riposo". al massimo. 
appunto. di fuga ». 

D problema dello scagliona 
mento delle ferie si pone, dun
que. ma trova soprattutto 
ostacoli di natura politica: i 
disagi che derivano dalla con 
centrazione delle vacanze nei 
mesi di luglio e agosto sono 
stati phi volte sottolineati. dal 
sovraffollamento alia scarsita 
di attrezzature che spesso ren-
dono il « grande esodo > esti 
vo una enneshna fatica cCer-
to. si capisce benissimo I'osti 
Iita del padronato e dei pub
blici poteri a uno scagliona 
mento delle ferie — aggiunge 
ancora Guidi — 1'organizzazkv 
ne del lavoro e delle struttu-
re della societa (la scuola. in 
primo luogo) trova assai co-
moda la chiusura collettiva. 
Ecco, prendiamo le fabbriche: 
ferie scaglionate vorrebbero 
dire sostituzkxii, quindi nuove 
& isunzioni, quindi un aumento 

dei livelli di occupazione. Le 
ferie "oobligate" invece sono 
un modo per aggravare lo 
sf ruttamento >. 

C'e stata una presa di co-
scienza di questi fatti. ci sono 
le spinte dei lavoratori per 
quanto riguarda la contratta-
zione delle ferie e gli orari di 
lavoro. c'e appunto la forte 
resistenza del padronato. 

c Qualcosa si pud fare subi-
to: ad esempio eliminare la 
stagionalita dei centri termali 
(fra l'altro cid assicurerebbe 
Q lavoro al personate, alcune 
migliaia di persone) awiando 
nel quadro della riforma sani
taria delle soluzionj che con-
sentano una larga partecipa 
zione di lavoratori alle cure. 
Ma cid che conta sono gii 
aspetti e gli ostacoli di natu
re politica. le vacanze sono 
condizionate dalle stnitture. 
dagli imprenditori. dai bassi 
salari e dai prezzi alti. proi-
bkivi. Tutta una problematica 
generale matura nella co-
scienza dei lavoratori, che 
rientra nel quadro della lotta 
per le riformo. 

D discorso. certo. e ben pin 
ampio: le «vacanze che non 
si fanno >. fl riposo tolto ai 
lavoratori. sono soltanto uno 
spunto per riproporre fl tema 
della condizione operaia in 
fabbrica. dello sfruttamento. 
del tempo libera, dell'ossessi-
va « gabbia » del traffico. del
la difesa della salute. In so-
stanza tutto un diverso modo 
di vivere. in citta, in fabbrica. 
in cas*. 

Mamllo Del Bosco 

Sverdlov, Kamenev, Martov, 
Lunaciarski, che avevano seel-
to il marxismo rompendo an
che con la linea e la ideolo-
gia dei movimenti nazionali). 

Nella oggettiva attenuazio-
ne del ruolo dell'elemento na
zionale che caratterizzava al
lora gli orientamenti dei bol
scevichi non e'era dunque om-
bra di antisionismo; e'era, 
semmai, una razionale fidu-
cia nel carattere internaziona-
le della lotta di classe e la 
illusione che 1'era dei nazio-
nalismi stesse per volgere al 
tramonto negli anni della «ri-
voluzione proletaria mon
diale >. Tuttavia, la questione 
ebraica era tutt'altro che ine-
sistente nella Russia prerivo-
luzionaria, ed il Bund — che 
era nato nel 1897 — espri-
meva indubbiamente la diffe 
rente collocazione. nel paese. 
degli ebrei rispetto agli altri 
gruppi nazionali. Non si dê  
ve infatti dimenticare che, *nt 
to gli zar. gli ebrei potevano 
risiedere soltanto in alcune zo 
ne del paese. non potevano 
abitare nei villaggi agricoH. 
erano esclusi da varie profes
sion! e, per 1'accesso alle uni
versity, erano soggetti alia leg
ge del cnumero chiuso». 

Una falsa 
accusa 

A cid si devono aggiungere 
ancora gli spaventosi pogrom 
del 1903 (Kiscinev) e del 1906 
(Bialystok) scatenati dalla po-
lizia. Soltanto nei giorni che 
vanno dal 18 al 29 ottobre 
1905 ci furono pogrom in 690 
Iocalita che spinsero due mi
lioni di persone — e cioe un 
terzo della popolazione ebrai
ca dell'impero — ad abbando-
nare il paese. 

Lenin accompagno sempre 
la polemica politica contro il 
Bund alia piu ferma e decisa 
presa di posizione contro 1'an-
tisemitismo. Gia al II Congres-
so del partito socialdemocra
tico del 1903 per sua iniziati-
va venne approvato un pro-
gramma che sanciva la € ple
na uguaglianza di tutti i citta

dini indipendentemente dal ses-
so. dalla religione. dalla razza 
e dalla nazionalita *. e nel 1906 
al Congresso di Stoccolma fu 
per i voti dei bolscevichi che 
U Bund venne riammesso nel 
partito socialdemocratico. 

Nel 1913 awenne un episo-
dio che scosse profondamen-
te il paese: a Kiev una don
na ebrea. Mendel Beies, che 
lavorava in una fabbrica di 
fiammiferi, fu processata per 
aver assassinato il figlio per 
fanatismo religioso. Era una 
accusa completamente falsa: 
una mostruosa provocazione 
organizzata dal govemo per 
scatenare una nuova ondata 

terroristica. 
cln Russia, scrisse allora 

Lenin l'osservanza delle leggi e 
un nome vano. Tutto e leci-
to alia amministrazione e al
ia polizia al fine di persegui-
tare gli ebrei >. L'anno succes
sive il gruppo bolscevico mi-
se ai voti alia IV Duma un 
progetto di legge in cui si di
ceva fra l'altro che tutte le 
leggi dirette a Iimitare i di-
ritti degli ebrei in qualsiasi 
settore della vita sociale dove-
vano essere soppresse. Non 
c'e da stupire dunque se nu-
merosissimi operai e imellet-
tuali di origine ebraica si tro-
varono nelle file dei rivoluzio-
nari dell'Ottobre. 

In un Ubro uscito nel 1928 
vi sono i nomi di 2160 rivo-
luzionari caduti nella lotta per 
il potere sovietico fra il 1918 
ed U 1921: 213 di essi (fl 10%) 
sono ebrei. Le bande contro-
rivoluzionarie negli anni del
la guerra civile assassinaro-
no. secondo dati ufficiali. 180 
mila ebrei. Nessun altro dei 
vari gruppi nazionali del
l'URSS ha dato percentual 
mente un cos) alto contributo 
di sangue alia rivoluzione. Nel 
1919 — mentre le bande di 
Petliura e di Denikin mette-
vano a ferro e a fuoco le cam 
pagne e organizzavano terri-
bili pogrom contro gli ebrei — 
fl govemo sovietico redasse 
un proclama per invilare c il 
popolo lavoratore a lottare 
con tutti i mezzi contro il 
movimento antisemita*. 

Nello stesso anno Lenin lan-
dd un appello per la lotta 
contro I'antisemitismo che ven
ne inciao so an disco per as-
sicurarne la massuna diffusio-
ne. 

Abbiamo riassunto per som-
mi capi le vicende degh* ebrei 
neflTIRSS negU anni della ri
voluzione per ricordare che al

ia base della decisione di co-
stituire la repubblica autono
ma del Birodidjan e'era dun
que prima di tutto lo slancio 
e l'ottimismo della rivoluzio
ne liberatrice dell'Ottobre, la 
volonta di rendere giustizia a 
un popolo che solo con la 
rivoluzione aveva potuto pren-
dere il suo posto accanto agli 
altri. L'esperimento di Birobi
djan rispetto ai suoi da wa
rn ambiziosi obiettivi e falli-
to e oggi sappiamo che non 
poteva essere diversamente. E 
questo sia perche eliminando 
le leggi antisemitiche I'Otto-
bre aveva aperto di fatto per 
la prima volta nella storia del
la Russia quel processo di as-
similazione della popolazione 
ebrea che altri paesi avevano 
gia vissuto. sia perche la de
cisione di costituire la regio
ne di Birodidjan venne presa 
non tanto dai lavoratori ebrei 
ma — dieci anni dopo i pri-
mi dibattiti — in una nuova 
situazione politica del vertice 
dello Stato. 

Tuttavia il fatto stesso che 
l'esperimento sia stato tenta-
to dimostra che dopo l'Otto-
bre il problema della mino-
ranza ebrea non venne affron-
tato nei termini di una c assi-
milazione forzata», ma in 
quelli della ricerca di una via 
capace di recuperare e salva-
guardare i valori specific!* e 
il volto del < popolo ebraico 
dell'Unione Sovietica .̂ A que-

- sto scopo venne costituita 
presso il Comitato centrale 
del partito una sezione Ji la
voro che si occupd in partico-
lare del problema. E a livel
lo di Stato sorse uno specia-
Ie comitato (Komzet) e una 
organizzazione di massa 
(Ozat) per aiutare in partico-
Iare le comunita ebraiche del 
nord, dell'Ucraina e della Cri
mea, ove vi erano in quegli 
anni cinque distretti naziona
li ebrei che alia vigilia della 
seconda guerra mondiale era-
no assai fiorenti anche come 
centri di cultura yddish. 

La guerra dimostrd poi nel 
modo piu chiaro che gli ebrei 
dell'URSS erano e si senb'va-
no prima di tutto cittadini del
l'Unione Sovietica. Bastano po
che cifre per sintetizzare il 
contributo degli ebrei sovie
tici alia lotta contro i nazi-
sti: 1 milione 720.000 morti nel
le regioni occupate dai tede-
schi. 500.000 combattenti, 160 
mila 722 decorati. 114 insigni-
ti della massima onoriflcen-
za del paese. E' dunque parti-
colarmente grave il fatto che 
dal 1948 al '53 vi sia stata 
nell'Unione Sovietica una gra
ve caduta nell'antisemitismo 
con la dissoluzione del «co
mitato degli ebrei antifasci
s t > sorto nel '41, con la sop-
pressione del giomale Eim-

kait e inline con la clamom-
sa montatura del < processo 
dei media >. 

Esame 
attento 

La morte di Stalin — w-
tervenuta proprio alia vigilia 
deH'apertura del processo — 
e. successivamente. la condan-
na di Beria, hanno permesso 
di liquidare il caso. Ma le la
cerazioni sono rimaste. e an
che se ci si e mossi per par-
re rimedio alle ferite piu gra-
vi (dal 1961 esce ad esempio 
una rivista in lingua yddish) 
esse sono alia base di episo-
di che esplodono talvolta ab-
bastanza clamorosamente. 

L'antisemitismo e perd, per 
definizione. inconciliabile con 
la soc*eta sovietica e lo si e 
visto negli stessi giorni del 
processo di Leningrado quan
do — di fronte ad una senten-
za che pure avrebbe potuto ri-
svegliare. negli ebrei e negli 
< altri * passioni e sentimenti 
di altri tempi — tutti banno 
reagito rifiutando di vedere 
nel caso un nuovo c affare dei 
media* >. Non vi e -tata. in 
quei giorni, nessuna manifesta-
zione di antisemitismo e. per 
contro, nessuna manifesta-
zione sionistica: vi e stata -jna 
manifestazione di maturazione 
che ha certo facilitate il com-
p!to ai giudici di appello di 
Mosca che hanno modifica'o, 
come e noto. la prima senten-
za di Leningrado, ponendo 0 
problema — al di la del caso 
giuridico — di un esame at
tento delle ragioni di certe 
tension! e di certe incompren-
sioni che si manifestano atv 
tomo a vari aspetti djrficili 
e delicati della < politica oa-
itooale>. 

Adriano Guerra 


