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Societa multinazionali 
e i comunisti europei 

L'azione della classe operaia contro il crescente potere delle gran-
di concentrazioni monopolistiche - Tendenza oggettiva all'inter-
nazionalizzazione della produzione e possibilita piu ampie per il 
padronato di interferire nelle scelte politiche ed economiche 

II significato di operazioni come la fusione Pirelli-Dunlop 

La crescita delle socie
ta multinazionali costituisce 
uno degli aspetti piu rile-
vanti dello sviluppo econo-
inico del mondo capitalisti-
co dopo la seconda guerra 
mondiale e, in particolare, 
neirultimo decennio. Non e 
questo certamente un feno-
meno del tutto nuovo. Il 
delinearsi doll'esistenza di 
imprese multilateral! risale, 
infatti, all'epoca del passag-
gio dal capitalismo di con-
correnza al capitalismo mo-
nopolistico e coincide quin
di col sorgere deirimperiali-
smo. Ma nell'epoca piu re-
cente, l'espansione delle so
cieta multinazionali ha rag-
giunto un'ampiezza ben mag
giore che in passato ed ha 
finito per assumere caratte-
ristiche nuove. 

Dopo la seconda guerra 
mondiale una serie di fatti 
di diversa natura — tecnico-
economici e politici — nan-
no provocate uno straordi-
nario sviluppo delle forze 
produttive, che a sua volta 
ha imposto un'esigenza og
gettiva di internazionalizza-
zione crescente della vita 
economica dei singoli paesi. 
La risposta data a questa 
esigenza nell'Europa capita-
listica e consistita, essen-
zialmente nell'avvio del Mer-
cato comune europeo, il qua
le pur con tutti i suoi limiti 
e le contraddizioni, derivan-
ti dal fatto di essere stato 
concepito nel clima della 
guerra fredda, e come stru-
mento di questa, ha favorito 
enormemente, e ben al di 
la dei propri confini, l'inter-
nazionalizzazione della vita 
economica. Di qui la cresci
ta, particolarmente rilevan-
te nell'Europa occidentale, 
delle societa multinazionali, 
che appaiono come l'espres-
sione, a livello delle impre
se, degli sviluppi dell'inte-
grazione economica. Ma in 
Eeguito a ci6, nuovi proble-
mi di notevole complessiti 
sono sorti e si sono imposti 
alFattenzione del movimen-
to operaio. Ed e appunto per 
discutere questi problem! 
che nei giorni 11-13 gennaio, 
i partiti comunisti dell'Eu-
ropa occidentale si sono in-
contrati a Londra in una 
apposita conferenza che ha 
avuto per tema: «La lotta 
della classe operaia dei pae
si capitalistic! europei di-
nanzi alio sviluppo delle so
cieta multinazionali >. 

E' stato questo il primo 
incontro qualificato dei par
titi comunisti dell'Europa 
occidentale, espressamente 
dedicato alle questioni eco
nomiche. In precedenza, si 
erano svolte delle riunioni 
dei partiti dei sei paesi del
la CEE o anche degli incon-
tri piu ampi, ma prevalente-
mente di studio e non diret-
tamente politici. La confe
renza di Londra dell'inizio 
di quest'anno ha rappresen-
tato quindi una grossa no-
vita per il movimento ope
raio europeo: una novita il 
cui valore non risulta dimi-
nuito dal fatto che una par
te rilevante degli interventi 
e stata dedicata alia descri-
zione della presenza delle 
societa multinazionali nei 
singoli paesi e dei fenomeni 
che ad esse si ricollegano. 
In effetti, la ricca documen-
tazione che a tale riguardo 
e stata raccolta e presentata 
dai singoli partiti — docu-
mentazione che la rivista 
Politico ed economia pubbli-
chera nei suoi prossimi nu-
meri — oltre ad essere mo-
tivo di riflessione. anche sul 
piano teorico, puo aiutare 
sin d'ora lo sviluppo di al-
cune azioni coordinate che 
investano i van stabilimenti 
e le diverse unita locali di 
uno stesso gruppo multina-
zionale. 

Ma la conferenza di Lon
dra c stata importante non 
solo perche ha fomito nuo
vi elementi di conoscenza, 
quanto soprattutto perche ha 
portato i comunisti dell'Eu
ropa occidentale ad una 
maggiore unita di giudizio 
sulle caratteristiche dell'at-
tuale fase dello sviluppo ca-
pitalistico. II riconoscimento 
che l'espansione delle socie
ta multinazionali e il rifles-
so di una tendenza oggetti
va aH'intcmazionalizzazione 
della produzione e valso a 
sottolineare 1'urgenza e la 
possibilita di una vasta azio-
nc comune, della classe ope
raia e delle forze democra-
tiche dell'Europa capitalists 
ca, contro il crescente pote
re delle grandi concentrazio
ni monopolistiche interna-
zionali E 1'individuazione 
delle hnec iungo le quali 
puo e devc svilupparsi que
sta azione d cmersa con 
chiare7za daU'esame delle 
conseguenze che derivano 
dallo sviluppo delle societa 
multinazionali per le condi-
zioni di lavoro e di vita del
la classe operaia e degli al-
tri strati della popolazione, 

per la sovranita nazionale, 
per le possibilita di svi
luppo democratico di ogni 
paese. 

E' stato messo in luce 
che neU'ambito delle socie
ta multinazionali 6 possibile 
ed 6 frequente il ricorso pa-
dronale a decisioni che ri-
ducono fortemente il danno 
alia produzione e ai profitti 
aziendali provocato dall'azio-
ne sindacale condotta in un 
paese. Le loro possibilita di 
resistenza, di fronte al mo
vimento rivendicativo dei la-
voratori, divengono quindi 
assai maggiori. Cosl pure, 
assai incisive divengono le 
loro possibilita di manovra 
e di ricatto, sul piano eco-
nomico e politico, per pie-
gare i governi alia propria 
volonta e impedire una po-
litica di riforme e di svilup
po democratico. 

In rapporto a questo e sta
to sottolineato che lo svilup
po delle societa multinazio
nali ha come effetto una pro
gressiva riduzione della so
vranita statale non solo dei 
paesi nei quali esse dal-
l'esterno decidono di inse-
diarsi, ma anche degli stessi 
paesi dai quali esse tendono 
a espandersi. In effetti, la 
sovranita italiana non viene 
limitata o condizionata sol-
tanto dalla presenza nel no-
stro paese dei grandi mono-
poli americani, ma anche da 
operazioni come l'assunzione 
del controllo sulla Citroen 
da parte della FIAT, o la 
fusione Pirelli-Dunlop. (La 
esposizione dei programmi 
FIAT fatta dall'aw. Giovan
ni Agnelli all'ultimo salone 
dell'automobile di Parigi e 
i ricatti che egli ha adom-
brato nei confront! sia dei 
lavoratori italiani che della 
politica governativa verso il 
Mezzogiorno, sono stati da 
questo punto di vista estre-
mamente signiflcativi). 

Da questa analisi e ap-
parso evidente che il coor-
dinamento dell'azione del 
movimento operaio e delle 
forze democratiche nell'Eu
ropa capitalistica non puo li-
mitarsi al terreno pretta-
mente sindacale, ma deve 
investire anche le questioni 
piu propriamente politiche. 

Quanto alTazione sindaca
le e stata sottolineata l'esi-
genza di un costante e tem-
pestivo scambio di informa-
zioni riguardo alle condizio-

ni di lavoro e di vita dei 
lavoratori, alle piattaforme 
rivendicative, alle forme di 
lotta, alia tattica segulta dal 
padronato, ai successi con-
seguiti o alle sconfitte subi-
te. Cid costituisce la base 
per giungere ad un vero 
coordinamento delle piatta
forme rivendicative e delle 
lotte dei lavoratori di uno 
stesso gruppo multinaziona-
le occupati negli stabilimen
ti sparsi in diversi paesi eu
ropei. E in questa prospet-
tiva e altresl possibile far 
avanzare l'unita sindacale a 
livello europeo. 

Sul piano politico, l'azione 
contro lo strapotere delle 
grandi concentrazioni mono
polistiche internazionali non 
puo ispirarsi ad una linea di 
difesa di posizioni autarchi-
che e nazionalistiche. Non 
si tratta di combattere bat-
taglie di retroguardia, in di
fesa di interessi economici e 
sociali arretrati. La linea da 
seguire e quella delle ini-
ziative comuni che rivendi-
chino lo sviluppo della de-
mocrazia e di un'autentica 
cooperazione economica euro-
pea, e quindi il superamento 
dei blocchi militari, un si-
stema di sicurezza colletti-
va, la rinuncia ad ogni pro-
posito colonialistico. 

Ma giustamente, nel co-
municato emesso a conclu-
sione della conferenza di 
Londra, i partiti comunisti 
dell'Europa occidentale han-
no riconosciuto la necessita 
di proseguire i contatti, gli 
scambi di informazioni e di 
esperienze, il dibattito ail fi
ne del coordinamento della 
loro azione. Si e parlato, a 
questo proposito, della ne
cessita di specifiche iniziati-
ve a breve scadenza: sui 
problemi deH'emigrazione, 
riguardo ad alcuni grandi 
gruppi industrial^ ecc. A 
questa e ad altre iniziative 
europee, si guarda ora con 
fiducia, • avendo constatato 
— come e detto nello stesso 
comunicato conclusivo del
la conferenza — che «esi-
ste gia una presa di coseien-
za ed esperienze concrete in 
larghi settori della classe 
operaia e delle forze demo
cratiche, circa la possibilita 
e alia necessita di un'azione 
comune » sulle questioni po-
ste dallo sviluppo delle so
cieta multinazionali. 

Eugenio Peggio 

«Sovietische Himland», la rivista mensile degli scrittori ebrei, ha 10 anni di vita 

sovietica 
dove si scrive in yddish 

II poefa di 23 anni che conosce anche I'antico ebraico — Una firalura non paragonabile a quella di rivisie analoghe di New 
York o Tel Aviv — Arrivano collaborazioni anche dall'estero — II problema delle scuole e la rubrica fissa di filologia — II«Tea-
fro popolare ebraico»di Vilnius — Come giudicano I'assimilazione, i rigurgiti di anfisemitismo e la politica condotta da Israele 

Gli artisti italiani per i 50 anni del PCI 

Piero Guccione: « Dal mito alia realta del comunismo attraverso 50 anni 
di lotta di classe* - 1971 

Analisi dettagliata di Roma e del suo distorto sviluppo nella morsa della speculazione 

ANATOMIA DELLA CAPITALE 
L'attento studio quartiere per quartiere di un medico che propone soluzioni politiche - Le malattie della miseria e quelle della ci-
vilta - L'acqua dimezzata rispetto alle esigenze - Miliardi per le auto - Un milione di persone in grotte, baracche e case mal-
sane - Del tutto ignorati i vecchi e i bambini - La nochriti degli ambienti di lavoro e le lotte per dare un volto umano alia citta 

« Roma non da piu alcun 
senso civile ai suoi abitantl, 
ma U uccide come persone, 
ne fa individui anoninu. im 
magazzinati in squallidi cubi-
coli, veri mostri di pietra, i 
" litosauri ", che potrebbero 
essere quelli ai una qualsiasi 
citta... Roma e sempre piii ne-
mica dei bambini, dei giova 
ni, degli anziani... una citta 
sempre piu inabitabUe— ». S o 
no le prime battute di una 
analisi, di una Analomia della 
citta (cosl si intitola il vo-
lumetto da cui abbiamo trat-
to questa pnma citazione: 
edizione NEMI, pag 140 Li
re 1.000) compiuta da Rober
to Javicoli un medico che si 
e fatto le ossa nelle borgate, 
accompagnando il lavoro pro. 
fessionale con 1'attivita poli
tica (e da anni consigliere co-
munista in Campidoglio). 

Ne viene fuori un quadro 
drammatico della capitate al
le soglie del 1971. ricco di 
dati e di nfenment; ai pro
blem'! che proprio in questi 
mesi sono ai centro dell'at 
tenzione pubblica e della lot
ta dei lavoratori romani e 
delle forze politiche di sini 
stra: crisi delle strutture sa 
nitarie, inquinamentt, specula
zione edilizia, condizioni di vi
ta nelle borgate e di lavoro 
nelle fabbriche, diritti della 
infanzia e degli anziani, di-
sadattamento scolastico, igie-
ne mentale 

Anche Roma, piu delle altre 
grandi citta italiane. si e ra-
pidamente sviluppata, ma non 
secondo un modello razionale. 
Ha dominato la legge del 
massimo profitto, 11 modello 
capitalistico: non un metro 
quadro lasciato libera per da
re respiro ai quartieri, per 
sino Villa Borghese sacrifica 
ta al « dio automobile », per 
corsa com'e da strade in tut
ti 1 sens! con punte di 3.000 
macchine all'ora. 

A Roma in pochi anni at 
sono spesi 1.000 miliardi per 
la motorizzazlone « civile », ma 
non se ne sono trovati nep-

pure 100 per acqua, fognature, 
impianti di depurazione, am
bulator!, ospedali, asili nido, 
scuole, impianti sportivi. Nel 
1969 i romani hanno acqui-
stato 126.000 auto nuove, spen-
dendo ben 80 miliardi. Se si 
aggiunge a questa cifra la spe-
sa per la manutenzione delle 
860.000 vetture gia esistenti e 
delle 70.000 moto circolanti, 
si arriva ad una spesa com-
plessiva, nel solo 1969. e uni-
camente per la motorlzzazia 
ne privata, di oltre 230 mi
liardi, circa il 15"<t del reddi-
to cittadino. 

Mortalita 
infantile 

Questa spinta a spendere in 
direzioni sbagliate, mentre la 
citta e sempre piu carente 
di servnzi sociali elementari 
ed indispensaoili ha portato 
a gravissime conseguenze Nel 
capitolo dedicato a Roma m 
fetta, Javicoli olfre alcuni da 
ti impressionanti Nei quartie 
ri periferici i quozienti di na 
talita sono molto piu alti che 
nei quartien del centro: 313% 
a Pietralata, ad esempio, ri
spetto al 9,3'A dell'Aventino 

Ma nelle famiglie piu pove-
re anche la mortalita e pau-
rosamente alta: al rlone Mon
ti il coefficente di natalita 
(12,3 per mille) e addirittura 
superato da quello di morta
lita (133). Incide. in modo 
particolare. I'indtce di mortal! 
ta infantile che nonostante la 
media generate del 293 pet 
mille sia infenore a quella 
nazionale di 34-35 bambini che 
muoiono ogni mille natl vivi, 
In alcuni quartieri raggiunge 
indict altissimi: 52 morti per 
mille nati vivi nel quartiere 
Giuliano Dalmata, 39 all'Ales-
sandrino, 36,7 al Tuscolano e 
a Pietralata. 

Anche le statlstlche sull'epa-
tlte virale, malattla che col-

pisce particoiarmente 1 bam
bini in eta scolare, presenta-
no le punte piu alte nelle zo
ne abbandonate del centro sto-
rico e della pertferia: nel 1968 
— anno in cui Roma ha bat-
tuto tutu 1 record con un to-
tale di 4^36 casi di epatite 
denunciaU, ma si calcola toe-
chi i 6.000 cast — si sono avu-
U 55 epatiti nel rlone Esqui-
lino, 49 a Pratt. 45 a Traste-
vere. 44 a Monti contro una 
media di 3-5 cast nei rionl 
piu ncchi del centro; cosl. 
per quanto nguarda i quar
tien. si sono avuti 289 casi a 
Primavalle e 273 al Tuscolano. 
cioe le punte piu alte pro
prio nelle zone piu affollate 
di tuguri, dove vivono gli emi-
grati e le famiglie a bassis 
simo reddito. senza fognature. 
prtve di acqua e servizi Igie-
nici. di scuole 

A proposito deU'acqua c*e da 
dire che se da un lato Roma 
e ammirata per le sue belle 
fontane,dallaltro la crisi Idri 
ca ha raggiunto punte non 
eguagliabili: 1 romani attual 
mente dispongnno meno del 
50»* dell'acqua necessaria. cioe 
circa 400 Iitn pro capite al 
giorno contro I 1.000-2.000 li-
tri che gli igienisti ritengono 
debba essere la dotazione di 
acqua per gli abitantl delle 
grandi citta. Chi ne paga le 
conseguenze sono particolar 
mente le zone periferiche: in 
vece di 700-1000 litrl a per
sona gli abitantl del quartie 
re San Basilio ne ricevono 
400 litri Ogni giomo 40 auto 
botti del Comune debbono 
percorrere chilometn e chilo-
metri per raggrungere intere 
borgate sempre aH'asciutto. 

Situazione non meno dram 
matica per le fognature: su 
oltre 3 millonl di citudini 
solo la meta sono serviti da 
due collettorl che scaricano 
nel Tevere, 1'altra meta o si 
serve di fognature locali, che 
spesso scoppiano, o addirittu
ra di pozzi nerl che convo-
gliano tutto nelle marrane, ve-

re fogne a cielo aperto, fon-
te di infezioni. 

Se questa e la condizione 
della periferia, con le sue ca-
renze di servizi e con le sue 
« malattie della miseria », al
tre malattie. cosiddette della 
« civilta dei consuml », imper-
versano nel centro della cit
ta, soprattutto a causa del-
I'inquinamento atmosferico. 

Dairanalisi dei dati ufficia-
11 suirindice d; mortalita nei 
quartieri per tumon e da 
quelli relativl aU'inquinamen-
to atmosferico, Javicoli dedu
ce che la carta nera dei tu 
roori si sovrappone esattamen-
te alia carta nera delle aree 
mteressate da una maggiore 
frequenza di traffico automo-
bilistico. Inoltre ricerche con 
dotte sul personale dell'azien-
da comunale di trasporti 
(ATAC) hanno dimostrato una 
maggiore frequenza di malat
tie psioo-somatiche nel perso 
nale in movimento rispetto 
agli altri openu ed agli im-
piegati. 

L'esempio 
di Tiburtino 
Ed ecco ulterior! dati che 

denunciano altre realta dram-
matiche: mezzo milione di 
persone ancora In grotte o 
baracche; salgonc ad 1 milio
ne se si aggiungono gli abi-
tanti di «case malsane*. Al
cuni esempi? Prendiamo la 
condizione abltativa dl una 
borgata (900.00C abitantl, un 
terzo delta popolazione di Ho 
ma, vivono in borgata), Tibur
tino: 90 fabbricat: suddivisl in 
14 loui con un totale di 1.493 
alloggl II 25% di questi al-
loggl manca di qualsiasi tipo 
di riscaldamento, nel 50H la 
illuminazione naturale e insuf-
ficlente, nel 42% e'e cattlva 
ventllazlone, nel 60% e'e un 
eccesso di umidita ambienta-
le. «La muffa ce l'abblamo 

fino al cervelloB dicono gli 
abitanti. Per6 l'acqua potabi-
le scarseggia, mancano le fo
gnature, 1'immondizia viene 
ammucchiata nelle strode. Tut
to ci6 spiega perche le ma
lattie piii frequent! sono: tu-
bercolosi 9,7% epatite virale 
4,4%. febbre tifoidea 23%. dif-
terite 1.1%. artropatia 11%. 

Ancora: su 10.000 aule sco-
lastiche ve ne sono 2000 in 
ambienti di fortuna, umidi, 
senza acqua potabile. con po-
ca luce. Le conseguenze so
no che su 10 bambini 6 di-
ventano miopi Inoltre 17.000 
su 45iM0 bambini sono risul 
tati affetti da adenoid!. Di 
fronte a questi problem! il 
servizio di medicina scolasti 
ca dispone per un totale di 
oltre 400 alunm di appena tre 
medici di ruolo e di una 
cinquantina di liber! profes 
sionisti piii una decina di me 
dici specialist! 

Le citazloni potrebbero con-
tinuare Javicoli aggiunge al 
quadro negativo delle caren 
ze e dell'alto costo umano 
pagato ai grupp: di potere 
della speculazione e della ren 
dita, anche il quadro positi 
vo della iniziativa e della lot
ta popolare per cambiare que 
sta situazione 

n libretto contlene echl di 
queste battaglie e fornlsce 
persino mteressanti documen 
ti, come quelli relativl alia 
azione condotta dal gruppo 
consiliare comunista In Cam 
pidoglio In appoggio alia lotta 
degli opera! contro la noci-
vita di alcun! ambienti di la
voro o contro gli •omlcidi 
bianchi » nel cantleri edili Te 
stimonianze di una volonta dl 
partectpazione dal basso, di 
autonomla e d' autogovemo 
senza di cui - come dice la 
citazione posta da Javicoli 
aU'inizio della sua opera — 
non vl pu6 essere uno svi
luppo modemo e umano del
la citta. 

Concetto Testai 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. gennaio 

n piu giovane poeta sovie-
tico in lingua yddish si chia-
ma Belousov. ha 23 anni ed 
e . . di una antica famiglia 
russa. Nell'ultimo numero 
della rivista Sovietische Mm-
land e'e un suo poemetto. 

€ La chiarezza >. c Una cosa as
sai buona — ci dice U poe
ta Avraam Gontar — Belou
sov conosce perfettamente lo 
yddish e anche I'antico ebrai
co. E* stata una sorpresa per 
noi leggere le sue prime poe-
sie dedicate agli ebrei nei la
ger hitleriani >. < Ma com'e 
awenuto — chiediamo — che 
un gfovane russo si sia mes
so a studiare lo yddish e ad 
esprimersi poi in una lingua 
che perfino gli ebrei nella lo
ro maggioranza stanno dimen-
ticando? ». 

Gontar si aspettava natu-
ralmente la domanda. « Belou
sov aveva e ha molti amici 
fra gli ebrei, un grande inte-
resse per la cultura ebraica 
e in piu una grande disposi-
zione per le lingue. Certo fl 
suo e un caso singolare. 
Quando pubblichiamo le sue 
poesie di fianco al nome met-
tiamo sempre "russo di na-
zionalita". Inutile dire pero 
che i nostri autori con la 
sola sua eccezione sono 
ebrei... >. 

Siamo nella sede di Sovie
tische Himland nella vecchia 
bellissima Via Kirov. Alle 
pareti ci sono uno splendido 
quadro di Falk e una serie 
di litografie di un pittore di 
Leningrado che — lo si indo-
vina alle prime occhiate — sta 
tentando come Chagall negli 
anni appena successivi alia ri-
voluzione di congiungere il 
paesaggio russo con le magi-
che immagini della cultura 
ebraica. 

Gontar ha appena pubbli* 
cato un libra dal titolo < La 
colomba sul tetto* ed e vice 
direttore della rivista. Gli 
chiediamo di parlarci anzitut-
to del suo lavoro di gioma-
lista. Ecco la risposta: •So
vietische Himland ha dieci 
anni di vita e a luglio pubbli-
cheremo un numero speciale. 
il centesimo, per festeggiare 
il decennale. Dal 1961 al '63 
era bimensile, poi 1'abbiarao 
trasformata in mensile. Prati-
camente tutti gli scrittori in 
lingua yddish del paese — 
che sono piu di 80 — gravita-
no attorno a questa redazio
ne. La maggior parte di essi 
vive a Mosca, gli altri sono di 
Kiev. V i l n i u s . Kiscinov. 
Minsk. AU'inizio ci occupava-
mo solo di letteratura. poi 
abbiamo aperto una rubrica 
di pubblicistica per cui ades-
so pubblichiamo anche arti-
coli su temi politici e socia
li. Ma Sovietische Himland ri-
mane soprattutto una rivista 
letteraria. aperta a tutti gli 
scrittori sovietici in lingua 
yddish e anche agli stranie-
ri. 

« La nostra tiratura e mol
to alta, venticinquemila co-
pie. e la rivista e diffusa 
anche all'estero nelle comuni-
ta ebraiche. Quali sono i no
stri piu important! scrittori? 
II decano della letteratura yd
dish e David Vendrov (94 an
ni). autore di "TJ diritto di 
vivere". Vendrov e nato qui 
ma e vissuto a lungo in Ame
rica e in Francia A Kiev vive 
ancora Eli Shekltman, il cui 
romanzo "La vigilia" e sta
to tradotto in francese ed in 
inglese e ora anche in tede-
sco. Ad Odessa e'e Nathan 
Lurie. diventato famoso — 
quaranta anni or sono — per 
"II richiamo della steppa". su 
una comunita ebraica di Cri
mea. Un altro interessante 
scrittore e il moscovita T. 
Ghent ("I nostri tempi"). E 
poi ci sono i poeti: Aron Ver-
gelis. Evssei Driz. G. Oscero-
vitch. Hayim Maltinski >. 

Chiediamo se oltre a Be
lousov vi - sono altri giovani 
che senvono in yddish e su 
bito viene fuori la questione 
dell'oggettiva decadenza di 
una lingua che pure ha avu 
to in passato — quando la 
popolazione ebraica viveva 
nelle comunita chiuse e nei 
ghetti — una reale e impor
tante funzione. 

Per chiarirci come sono an-
date le cose. Gontar ci parla 
della sua espertenza persona 
le. c lo vengo da Berdicev in 
Ucraina dove e'era una forte 
colonia ebraica. e dopo la ri 
voluzione non solo gli ebrei. 
ma anche gli ucraini parla 
vano yddish II potere sovie 
tico ha organi77ato negli an 
ni venti le prime sarnie e su 
16. 12 erano in lingua yd 
dish » Perche? t Berdicev — 
ci spiepa - era una delle lo
cality ^ccltp dagli zar per con 
finare gli ebrei. per Unpedire 
che essi si integrassero con 
la popolazione ucraina. Cosl 
non conoscevamo altra lin

gua che l'yddish. Quando la 
rivoluzione ha abolito il limi-
te di residenza, gli ebrei han
no potuto spostarsi nelle al
tre citta. Io ho frequentato 
cosi la scuola ebraica dal '22 
al '26, poi ho studiato alio 
istituto ebraico di Odessa, ma 
vedevo che attorno a me le co
se cambiavano. L'yddish era 
una lingua per una comunita 
chiusa. Nello stesso momen
ta in cui al giovane ebreo 
venivano aperte le porte del
le citta, delle universita, del
le varie professioni. diventa-
va inevitabile studiare l'ucrai-
no o il russo. Cera a Mosca 
in quegli anni una sezione 
dell'universita in lingua yd
dish. ma gia nel '36 non e'era-
no piu studenti. Poi e venuta 
la guerra e centinaia di mi-
gliaia di ebrei si sono trasfe-
riti dall'Ucraina e dalla Bie-
lorussia nelle zone centrali del 
paese anche al di la degli 
Urali. 

« Certo — continua Gontar, 
al quale facciamo osservare 
che questo processo di assi-
milazione della popolazione 
ebraica ha accanto ad aspet
ti sicuramente positi vi anche 
aspetti negativi — la scorn-
pa rsa di tutte le scuole yd
dish ha creato e crea dei pro-
blemi di non facile soluzio-
ne. A Leningrado e'e un grup
po diretto da uno studioso 
russo. la Starkova. che si oc-
cupa dello studio del patri-
monio culturale e linguistico 

ebraico e noi — per sopperi-
re alia mancanza di scuole 
— pubblichiamo regolarmen-
te sulla rivista una rubrica 
fissa curata dal filologo Sha
piro che e una specie di cor-
so di lingua yddish. Ma in 
realta non sono molti quelli 
che vogliono studiare l'yd
dish... x>. 

Non molto diverso e il di-
scorso sul teatro. E' indubbio 
che il loro ruolo sia diminui-
to. Ma anche qui bisogna te-
nere conto dei processi ogget-
tivi: il teatro ebraico esige un 
pubblico a portata di mano. 
Comunque una serie di teatri 
professionali e dilettanteschi 
sono vivi a Mosca. Vilnius. 
Birobigian. Leningrado e si 
tratta in qualche caso di com-
plessi di alto livello. come il 
« Teatro popolare ebraico * di 
Vilnius con 200 attori. il « Col-
lettivo* di Raithman a Le
ningrado. il gruppo di Josif 
Collin al Teatro Pusckin di 
Mosca. < Mentre si parla mol
to della "questione ebraica" 
neH'URSS, — dice ancora 
Gontar — vorrei ricordare so
lo che nessuna rivista in 
lingua yddish di New York. 
Buenos Aires. Tel Aviv ha 
una tiratura paragonabile a 
quella della nostra Sovieti
sche Himland. Nell'Unione 
Sovietica i libri in lingua yd
dish vengono diffusi a mi-
gliaia di copie. Negli Stati Uni-
ti le tirature si aggirano sul
le 500 . 1.000 copie 

Israele cerca pretesti 
L'ultima domanda che po-

niamo a Gontar e piu spic-
catamente politica. Gli chie
diamo la sua opinione sul-
l'« antisemitismo > che carat-
terizzerebbe, secondo i propa
gandist di Tel Aviv, la situa
zione degli ebrei nell'Unione 
Sovietica. «La mia e Tunica 
famiglia ebraica del palazzo 
dove abito — e la risposta 
— e tutti sanno che sono 
ebreo. Non ho mai subito una 
offesa da parte degli altri in-
quilini i quali sono anzi or-
gogliosi di avere nella loro ca-
sa uno scrittore. Certo. resi-
dui di antichi pregiudizi tal-
volta tornano in luce. La cosa 
riguarda soprattutto i vecchi. 
E quando questo elementa-
re antisemitismo si verifica. 
l'ebreo sovietico reagisce come 
e giusto senza indugi. L'anti-
semitismo nell'URSS e un 
reato perseguibUe per legge. 
Ma non ho mai trovato trac-
ce di antisemitismo fra i gio
vani. Che dire della campa-
gna di Israele? Siamo di fron
te, evidentemente. a una mon-
tatura fatta di provocazione e 
di cinismo alio scopo eviden
te di coprire di frcnte alia 
opinione pubblica cid che gli 
israeliani fanno nei territori 
arabi. II processo di Lenin
grado d stato un pretesto. Ci 
sono aspetti oggettivamente 
delicati e difficfli per quel 
che riguarda la vita degli ebrei 
in tutti i paesi del mondo. 
e Tel Aviv li sfrutta anche 

per compromettere gli ebrei 
sovietici di fronte al gover-
no calTopinione pubblica ». 

Uno di questi < aspetti de
licati* del problema e dato 
dal fatto, dkn'amo noi, che va-
ri gruppi di ebrei cittadini so
vietici hanno chiesto e chiedo-
no di trasferirsi in Israele. 
Come spiega questo fenome-
no? Si deve parlare di mani-
festazioni sionistiche o piii 
semplicemente del problema 
umano di permettere a nu
clei familiari dispersi dalla 
guerra di riunirsi? 

t C e Tun caso e 1'altro, ma 
la grande maggioranza di co
lore) che hanno chiesto di re-
carsi in Israele. non sono "sio
nisti". ma sono di famiglie 
disperse che desiderano riu
nirsi ai congiunti. Bisogna 
riandare agli anni della guer
ra hitleriana e poi a quelli 
della nascita dello Stato d'l-
sraele. Si pud parlare percio 
in primo luogo di un pro
blema umano. che e stato af-
frontato come tale dal gover-
no sovietico. Numerosi ebrei 
hanno potuto di fatto lascia-
re il paese. Bisogna anche di
re chiaramente che la politi
ca aggressiva di Israele non 
ha certo facilitate la soluzio-
ne del - problema: in ultima 
analisi. sono proprio i dirigen-
ti di Tel Aviv ad essere re-
sponsabili del fatto che Israe
le e oggi isolata rispetto a 
buona parte dell'opinione pub
blica mondiale >. 

Una piccola minoranza 
< Una minoranza. una pic

cola minoranza di coloro che 
hanno chiesto di trasferirsi in 
Israele — continua Gontar 
— sono mossi invece da spin-
te di tipo nazionalistico. Non 
dobbiamo nasconderk) anche 
se si tratta di un fatto che 
riguarda una dawero esigua 
minoranza. Io ascolto regolar-
mente radio Tel Aviv e ho 
potuto constatare come una 
singola "lettera di protesta" 
venga sfruttata per parec-
chie trasmissioni. Va ancora 
tenuto conto del fatto che in 
genere queste lettere sono 
di cittadini delle repubbliche 
baltiche, di regioni cioe che 
sono entrate a far parte del-
CURSS solo da pochi decen-
ni >. 

Si conclude con questo in 
contro col poeta Gontar la 
nostra breve inchiesta sugh 
ebrei sovietici. Abbtamo par
lato con quelli « assimilati > 
per i quali l'yddish e le sina-
goghe oggi sono cose da rnu-
seo (e che ritengono 1'esser 
un anacronismo quelle pare 
le « nazionalita ebraica » che 
figurano — per una decisio 
ne che e stata presa nel 1935 
— nel loro passaporto) e con 
gli altri. quelli che sono an 
cora tenacemente legati al 
passato. alia drammatica sto 
ria del loro popolo. A conclu 
sione sembra a noi che pro 
blemi da affrontare per quel 
che nguarda gli ebrei esisto 
no effettivamente nell'Unione 
Sovietica: riunificazione delle 
f a m i g l i e , lotta sistemati-
ca contro le soprawivenze 
antisemitiche. misure per ga-
rantire meglio la salvaguardia 
della lingua e della cultura 

ebraiche. abolizione di tutto 
cid che e diventato anacroni-
stico ora che la grande mag
gioranza dei tre milkmi di 
ebrei sovietici si sono di fat
to fusi al popolo dell'URSS. 
riconoscimento implicito che 
nel passato errori sono stati 
compiuti. 

Non si pud dax'vero parla
re perd di una < questione de
gli ebrei sovietici». cosi co
me viene posta da Tel Aviv. 
Non solo la grande maggio
ranza degli ebrei sovietici non 
ha di fatto nessuna intenzio-
ne di abbandonare fl paese 
per € ritornare nel seno deDa 
patria ritrovata > ma guar
da sempre piu chiaramente al 
comportamento dello Stato di 
Israele come a una delle pni 
stristi pagine della storia del 
popolo ebraico. Proprio per
che questa volta gli aggresso-
ri sono i dirigenti di Tel Aviv. 
Se dunque anche i! proble
ma della riunificazione delle 
famiglie e di difficile soluzio-
ne e prima di tutto sullo 
Stato di Israele che ricade la 
responsabilita: perchd — ci 
hanno detto gli ebrei < assi
milati > e t non assimilati » — 
I'Unione Sovietica che e giu
stamente dalla parte degli ara
bi e che si batte per una 
soluzione del con flit to che 
sanctsca il dintto all'esisten-
za di tutti i paesi del Medio 
Oriente. Israele compresa — 
dovrebbe dare con gioia i suoi 
figli alParmata di Dayan che, 
con la sua folle politica. met-
te in discussione la realtA 
stessa dello Stato d'Israele? 

Adriano Guerra 


