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Come si affossa una pro-

grammazione democratica 

VIABILITA 
La pianif icazione 
dello spreco 

Vi e un metro per mlsurare 
la volonta autenticamente ri-
formatrice del governo. Con-
siste nel valutare, al di la 
delle dichinrazioni e del romu-
nicati piii ampollosi, le sceito 
concrete che l'esecuttvo eom-
pie e con le quail si tende ad 
accentuare il tipo dl sviluppo 
distorto deU'economla, con-
traddicendo la stessa politira 
delle riforme anco- prima del 
loro decollo. 

E* 11 caso dl alcuni prowe-
dlmentl legislativi rigunrdantt 
la politica autostradale e del-
la viabilita ordinaria attual-
mente all'esame della Came. 
ra. La rete autostradale Ha-
liana — tra autostrade In eser-
cizio, in costruzione e dl pros-
simo inlzio in quanto gia de
liberate e concesse — rag-
giungera uno sviluppo di ben 
6.397 Km con un costo com-
plessivo, calcolato per difetto, 
di oltre 4.000 miliardi di lire. 
Non l'ironia della sorte ma il 
preciso effetto del tipo di svi
luppo capitalistico lmposto al 
Paese colloca cosi 1'Italla 
al primo posto in Europa nel 
settore delle autostrade. E' 
superfluo ricordare che tale 
primato viene completamente 
ribaltato e rovesciato — nelle 
comparazioni a livello euro-
peo — quando si passa agll 
investimenti sociali (case, 
scuole, ospedali, assistenza al 
bambini e agli anziani) per 
non parlare del settorl fonda-
mentali della ricerca scientlfi-
ca e della difesa del suolo e 
dell'ambiente. 

E ' ben noto il tipo di « mo. 
dello » che ha spinto in questa 
direzione: una sfrenata corsa 
alia motorizzazione privata — 
in funzione del monopoli del-
l'auto e della gomma — men-
tre si accentuava la crisi del 
trasporto pubblico delle per-
sone e delle merci, crisi appe-
na attenuata da quando l'op-
posizione di sinistra riuscl a 
strappare col piano decenna-
le di riammodernamento delle 
fprrovie; l'addensamento de
gli investimenti industriali nel-
1P aree del Nord e il sacrifi-
cio di una politica egraria 
nnnovatrice, con il conseguen-
te aggravamento della que
st ione meridionale; le emigra-
zioni di massa, le lacerazioni 
profonde dell'assetto territo-
riale: 11 • ruolo, infine, della 
stessa rendita fondiaria e im-
mobiliare tale da sconvolgere, 
tra eli altri effetti negativi. i 
rapporti tra gli insediamenti 

-nHitatfvi-e i flussi di-traffiro 
all'interno e fuori del tessuti 
urbani. ' 

Quando gli acritici esaltato-
ri degli investimenti nel set-
tore autostradale affermano 
che la contropartita starebbe 
nel la teoria delle infrastruttu-
re ouali induttrici e propaga-
trici automatiche dello svilup
po e della occupazione, biso-
gna rispondere che e proprio 
la realta dei problemi della 
industrializzazione e dell'occu-
psizione che smentisce quella 
teoria. Sia ben chiaro che nes-
suno puo essere oppositore 
pregiudiziale della costruzione 
di autostrade. II oroblema non 
e questo. II fatto e che la 
rpte autostradale italiana. non 
solo non e stata inquadrata in 
una cornice organica comples-
siva che tenesse conto dl tutte 
le componenti del trasporto 
(strada. rotaia, vie acquee, 
vie aereel rapportate alia pro-
grammazione democratica del
lo sviluppo e subordinando 
quindi le costruzioni autostra-
dali al quadro generale secon-
do le necessarie priorita; ma 
non e stata sviluppata nemme-
no in base ad un piano inte
grate che obbelisse alle ne
cessity delle aree urbane, del 
conseguenti pia.il regolatorl e 
reglonali. In realta essa e sta
ta concepita in funzione del 
collegamento tra i grandi poll 
di sviluppo e si e ingigan-
tita in modo abnorme sotto 
le spinte della speculazione 
sulle aree suscettibili di svi
luppo turistico residenziale e 
del clientelismo elettoralistl-
co del centri di potere della 
DC e del centra sinistra. 

Le conseguenze sono state 

gravl anche per i profondl 
squilibri che sono stati arre-
cati alia viabilita statale e 
particolarmente a quella pro-
vlnciale e comunale. Qui par-
lano le rifre. Vi sono 40.000 
Km. di strade statali che van-
no in larga misura amrnoder-
nate e sistemate; per esse 
TANAS ha un programme per 
la cui attuazione prevede oggl 
una spesa di 1 ?no miliardi, 
dei quail, per6, 870 da concen-
trare nella costruzione e si-
stemazione di strade di gran-
de traffico e di racrordl auto-
stradali. La viabilita provin-
clale p comunale — e qui sta 
la nota dolente — ha una 
extension? di ben 240 3Q0 Km.: 
ebbpne, a questa viabilita so. 
no stati dpstlnati investimenti 
per soli 540 miliardi, rispetto 
alle riohieste provenienti da-
gli Enti Locali ammontantl 
a 1870 miliardi e aH'ennrme 
clfra di quattromila miliardi 
spp^i npr 1P autostrade. 

Di front? ad una situazlone 
cosi sauilibrata. il governo, 
non solo, non ha 11 coraggio 
politico di porrp un alt alle 
continue richieste di nuove 
autostrade — pi^ aggiranti«:i 
intorno ai 1.750 Km. — 11 che 
comnortprebbp nuovi snosta-
menti delle risorse disponibi-
li dalle esigenzp sociali Drio-
ritarie. ma intende perflno di-
stngliere la somma di circa 
190 miliardi destinata, secondo 
le leggl esistenti. alle provin-
cie e al comunt, per trasfe-
rirla a favore dell'ANAS; 
somma questa che 1'ANAS de-
stinerebbe subito al raccordl 
autostradall e a spezzoni di 
strade di grande traffico, non 
attuando il suo stesso pro-
gramma nei confronti snorat-
tutto della viabilita statale. 

E ' politicamente grave, nol, 
che il governo intenda adot-
tare 1 prowedimenti spnza te-
ner conto dei poteri delle Re
gion! in materia di viabilita 
nel senso piu generale. II dl-
battito e lo scontro su auestl 
problemi non sono cosa dl po-
co conto perche investono 
aspetti non secondari del tipo 
dl sviluppo p gli indirizzi del
la politica economica. Operan-
do con il metodo del confronto 
delle posizioni e nella ricerca 
dl convergenze positive con 
forze della stessa maggioran-
za che mettono in discussione 
la politica fin qui seguita, i 
deputatl comunistl si battono 
su queste proposte: 

1) porre un fermo alia co
struzione dl nuove autostrade, 
affermando per legee che non 
deve essere data nessuna nuo-
va concessione fino all'appro-
vazione del secondo program-
ma economico i.azionale che 
e chiamato a rivedere l'intera 
politica dei trasporti. e rlesa-
mlnando In Parlamento le 
stesse concessloni gia autoriz-
zate; 

2) accelerare la aDprovazlo-
ne della nuova legislazione su-
gli esDropri riguardante la di-
sponibilita dei terreni per le 
ODPre pubbliche di cut 11 sl-
stema vlario e parte non se-
condaria; 

3) impedire che agll Enti 
Locali vengano sottratte le 
somme loro destlnate per la 
viabilita provinciale e comu
nale, e spostando semmai gli 
investimenti diretti e Indiretti 
dalle autostrade alia viabilita 
locale e all'ANAS per le stra
de statali; 

4) rlspettare »a competenza 
della potesta legislativa delle 
Reglonl nella materia e affi-
dare alle stesse. a partlre 
dal 1972, gli stanzlamentl pre-
visti dai prowedimenti di leg-
ge secondo criteri oggettivi 
che tengano conto dl una pre-
ferenza da attuare a favore 
delle regionl del Merldlone. 

II governo e la massioranza 
non possono espropriare le Re
glonl dl poteri e dell'autono-
mla che e loro assegnata dal-
la Costituzione quando si f rat-
ta di problemi che riguardano 
1'assetto territoriale ed urba-
nistico e lo stesso sviluppo 
economico. 

Franco Busetto 

LONDRA — Questo mare di volti seri e attenti ascolta H rapporto del segretarta generale del 
sindacato degli addetti alle poste, Tom Jackson, sull'andamento delle discussion! con i rap-
presentanti del governo. Questa assemblea si e svolta lerl a Hyde Park. 

Tre uomini ed una donna raccontano la loro esperienza 

La storia di 4 ebrei sovietici 
rientrati in patria da Israele 

Sono Ilia Riaboj, Alexei Fisckin, Juda Lasaretnij e la moglie di quest'ultimo — Lo scon-
volgente incontro con una realta che si - e rivelata diversa da quella decantafa 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 4 

Ogni mese dall'Unione Sovie-
tica partono per Israele piccoli 
gruppi di ebrei che hanno chie-
sto — e quindi ottenuto — di 
raggiungere in Israele parent! 
e conoscenti. Le parten/e av* 
vengono senza clamore e noti
zie precise sul numero non esi-
stono (a parte quelle fornite 
tempo fa dalla « Novosti » in 
un opuscolo nel quale si rife-
risce che negli ultimi quattro 
anni 300 ebrei georgiani hanno 
lasciato l'URSS diretti a Israe
le, insieme a 41 ukraini di 
Odessa). Ora. secondo alcune 
fonti, il numero degli ebrei 
che hanno lasciato l'URSS ne
gli ultimi dieci anni sarebbe 
di 10.300. 

Ma a parte le considerazio-
ni « numeriche » resta il fatto 
delle partenze che avvengono 
e che nessuno nasconde. C'e 
per6 un'altra faccia della me-
daglia che e egualmente si-

Prossimo incontro con il capo del governo 

INIZIATIVE ANTIRECESSION 
chieste dai sindacati inglesi 
Essi chiedono I'adozione di un traguardo minimo di espansione del 3,5 per cento - I 
sintomi della « malattia » della Gran Bretagna - Forte ripresa della funzione autono-
ma e combattiva della classe operaia - Lo sciopero delle poste verso una schiarita 

Annunciata per il 18 marzo una giornata di lotta contro la legge Carr 

Dal n o s t r o co r r i sponden te L O N D R A 4. 

F i n o a q u a n d o i c o n s e r v a t o r ! v o r r a n n o o s t i n a r s i in u n a l inea r c s t r i z iona l i s t a c h e a g g r a v a il g ia pe-
s a n t c r i s t a g n o de l l ' e conomia naz iona le? I s i n d a c a t i d i s c u t e r a n n o F a l l a r m a n t e s i tnaz ione col p r i m o mi -
n i s t ro H e a t h ne l la p r o s s i m a s e t t i m a n a . I da t i d i fondo sono n o t i : il t a s s o di i n c r e m e n t o e del 2 , 2 % , gli 
investimenti si aggirano sul 4% annuo, la disoccupazione e di 761 mila unita (3.1%) con una tendenza al rialzo. II segre-
tario del TUC. Vic Feather, chiedera I'adozione di un traguardo minimo di espansione del 3.5% annuo oltre a rivendicare mi-
sure effettive di stimolo dell'atUvita economica e di riassorbimento dei senza lavoro. La preoccupazione non e solo dei sin
dacati. Anche certi ambienti " 
confindustriali hanno un pre
ciso interesse alia ripresa pro-
duttiva. D'altro canto giornali 
come il « Times > e il « Guar
dian > hanno piii volte criti-
cato la « carenza strategica » 
dell'attuale governo e il se
condo si e chiesto se vi fos-
sero gia i sintomi di una 
« recessione ». Sono questi stes-
si quotidiani che. con Taria di 
chi vorrebbe tanto essere 
smentito da una improwisa 
schiarita del cielo. hanno piu 
volte avanzato un interrogati-
vo niente affatto retorico: c La 
Gran Bretagna e forse diven-
tata il grande malato dell'Eu-
ropa? >. 

La migliore stampa londine-
se appare altrettanto sensibi-
lizzata sull'opinione che il re-
sto dell'Europa pud formarsi 
di fronte ai « guai * domestic! 
inglesi. Ma il termine e malat
tia * (che impressiona perche 
potrebbe mettere in cattiva lu
ce la candidatura europea) e 
troppo vago e confonde piu che 
non spieghi. La faccenda e 
un'altra. Da un Iato si assiste 
ora ad un grosso riassestamen-
to strutturale del capitate in-
glese e naturalmente crolli co

me quello della c Rolls Roy-
ce » o delle assicurazioni < V 
& G >, per quanto eccezionali, 
sono assai sintomatici. D'altro 
Iato c'e un impetuoso rilancio 
dell'azione rivendicativa e del
le lotte operaie. 

La stampa borghese. se po-
tesse capire che. fra l'altro. 
proprio la spinta della forza 
lavoro cbntiene in se I'energia 

trainante da cui il sistema. ir.o-
dificandosi. riacquista nuovo 
dinamismo. potrebbe almeno 
in parte superare le sue dif-
ficolta di comprensione. 

L'attuale contrastata fase in-
glese e marcata da un'accen-
tuata pressione della classe 
operaia e il segno e positivo. 
non negativo. La polemica e 
la speculazione sugli scioperi 
tuttora in corso non sono altro 
che la consueta cortina fumo-
gena con cui Vestablishment 
nasconde il prcprio gioco di 
potere. Se da una parte i la-
voratori si battono (l'lnghil-
terra sta avvicinandosi ai li-
velli italiani) e perche il si
stema si lasci dietro il rista
gno del 2 % e scatti piu in alto 
ad un ritmo di sviluppo < euro-
peo ». Non c'e niente di c sen-
sazionale » nel quadro traccia-

II processo per I'attentato al monumento ai caduti sovietici 

Sicario nazista a Berlino Ovest 
sparo al soldato deU'Armata Rossa 

L'impresa criminale era stata ordita dal « Fronte di liberazione euro-
peo » — Una fitta rete di complicita che coin vol ge la stessa polizia 
> Nostro servizio 

BERLINO, 4. 
Ekkehard Weil, il ceccht-

no che la notte del 6 novem-
. bre scorso ha sparato sul sol

dato sovietico di guardia al 
monumento DeU'Armata ros
sa situato nel settore britan-
nico di Berlino ovest, e un 
sicario del cosi detto * Fron
te di liberazione europeo », la 
organizzazion^ neofasnsta in-
ternazionale a cui sono affl-
liati anche i fascisti naliani. 
Questo nuovo elemento e o-
merso op^i nel corso della 
qmnta seduta del tribunale 
ntiliiarc hr.tanntco che a Ber
lino ovest sta racendo il pro-
ctssi) alt attentsttore 

Lo stesso Weil, dinanzi al-
J> prove schiaccianti portate 
dalla pubblica accusa circa la 
coniplicitfc di altre persone 
nell'esecuzione deirattentato, e 
stato costretto ad ammettere 
c t e mandanti e collabormtori 
del manctto assasslnto, sono 
cinque uomini del «Fronte 

di Liberazione EXiropeo» I 
quali, oltre ad aver fornito 
il fucile e le mumzioni. han
no preso parte attiva all'at^ 
tentato. 

« Il nostro obiettivo — ha 
confermato We.. — e stato 
quello di compiere una azio-
ne di rappresagha contro l 
sovietici responsabill della dl-
visione della Germanta». II 
Weil ha cenfermato inoltre 
di aver preso con tat tt con 
gruppi neonazisti gia nell 'an
no 1968, durante il servizlo 
mllitare presso la Bundes-
wehr I suoi contatt* con tl 
« Fronte di liberazione euro
peo » risalRono Pi giugno del 
1970. Egli e stato awicinato 
durante un congresso di pro-
fughi da due dirigenti di que
sta orgamzzazioi neofascjsta 
internazionale la cui corr.po-
nente tedesca. ha affermato 
sempre il Weil, e composta 
per la maggior parte da mem-
bri dell'esercito federale 

I due personagRi — di cui 
l'imputato h i affermato dl 

conoscere solo 1 soprannoml 
— gli avevano proposto dl 
prendere parte ad una spa-
ratoria contro i. guardie di 
frontiera (Telia RDT lungo la 
linea di demarcazmne tra Ber
lino ovest e la capitale della 
Germania democratica. Fu tn 
questa occasione che Well ot-
tenne 1'arma da fuoco con 
cui il 6 novembre feriva gra-
vemente il mihte sovietico. 
Secondo un esperto di bali-
stica inelese, chiamato an»-he 
a deporre al processo, 11 Weil 
avrebbe sparato con 1'intenzio-
ne di uccidere. « Alia distan-
za in cui sono stati spa rati 
i colpi di fucile non sarebbe 
stato possihJle coipire tl ber-
saglio se lo spara to re non 
avesse preso bene la mira», 
ha confermato l'esperto. 

I-a stampa di Bonn ignore 
quasi del tut to il processo. 
Solo la stampa locale con-
trollata da Springer si e oo-
cupata del processo per con-
testare alia corte mllitare In. 
glese «il dlritto dl gludlcare 

un clttadtno tedescos. 
Come e noto Well, grazle 

alia complicita non ancors 
chiarite. della polizia d» Ber 
lino ovest, era riuscito due 
mesl fa au evar'ere per 24 
ore dal carcere. Negl. am
bienti del quartiere Rpnerale 
militare inelese di stanza a 
Berlino ovest si nutrono po-
che speranze sulle possibilita 
di fare comp!eta luce sui 
complici del sicario polche, 
come ha dichlarato II porta 
voce, oggl « essi sono coper-
tl da una fittissima rete dl 
omerta e di complicita ». 

II famtgerato «Fron'e dl 
liberazione • europeo » aveva 
fatto parlare di se Riornl or-
sono quando fu fermata una 
banda di dodici persone ar-
mate fino ai denti, tra cui 
anche un funzionario del ml-
nistero della difesf dl Bonn 
che funge da trait-d'union tra 
l'esercito federale e l'organlt-
zazione neofascista. 

a. s. 

to daH'osservatore straniero 
in Inghilterra ben contento di 
lasciare il pessimismo ad una 
stampa locale che si abban-
dona anche troppo spesso ad 
uno sfogo emotivo di malu-
morj e disperazione. In questa 
cornice va visto il passo che 
in materia di politica rcono 
mica i sindacati compiranno 
presso il governo la settimana 
prossima. 

Frattanto il piu granJ. sin
dacato. quello dei trasporti 
(TGWU) ha deciso di unirsi 
alia Federazione metalmecca-
nica (AEU) nello sciopero del 
18 marzo contro la legge anti-
sindacale Carr. Lo stesso gior-
no I'organo confederate. TUC. 
ha convocato un congresso 
straordinano di tutti i sinda
cati per decidere il ncorso o 
meno all"* aziune direita » da 
parte di tutto il movimento. 

Per quanto nguarda i due 
massimi sindacati (i trasporti 
e i metalmeccanici hanno fra 
di loro oltre tre milioni di 
iscritti). la risposta e gia ve-
nuta. Non e esagerato preve 
dere che il 18 marzo un mi
nimo di cinque milioni di la-
voratori saranno coinvolti (di-
retlamente o come conseguen-
za) dallo sciopero dei tra
sporti e dei metalmeccanici. 

Oggi, frattanto. dopo qua-
rantaquattro giorni di lotta. 
si e avuto il primo accenno ad 
una possibile soluzione nella 
disputa dei dipendenti delle 
poste. L'esecutivo del sinda
cato ha accettato all'unanimita 
U ricorso ai tribunale di ar-
bitraggio proposto dal gover
no. Gli iscritti di base sono 
stati chiamati ad approvare o 
meno la deoskxie dei dirigen
ti del loro sindacato. Una for
te corrente e favore vole alia 
continuazione della lotta e re-
spinge ogni compromesso. 

Un'ultima osservazsone: i 
forti e prolungati scioperi a 
cui 1'Inghilterra adesso assi
ste sono un segno molto chia
ro della ripresa dell'iniziativa 
autonoma della classe operaia. 
Quasi a rkruperare il terreno 
perduto nel passato. essa h i 
spazzato via in parecchi casi 
la titubanza. la nnuncia e la 
tradizionale « m«>deraz:one » di 
molti sindacati. L'esempio dei 
postelegrafonici e illummante: 
la pressione dal basso ha por 
tato alia lotta ad oltranza una 
leadership sindacale a cui 
I'arma dello sciopero era del 
tutto sconosciuta. 

Vi sara senz altro un riasse-
stamento di posizioni anche fra 
le file dei sindacati nel pros
simo future. Le uue organ iz-
zazioni guida (TGWU e AEU) 
hanno gia mostrato negli ul
timi anni quale si* I'impor-
tanza di un riallaccio col mo-
vimento militante di base per 
la ricostruzione di una effet-
tiva « politica > del sindacato, 

faccia a faccia col governo. 
sul terreno degli affari econo-
mici e sociali per decidere in 
concreto quale debba essere 
1'orientamento della societa e 
1'indirizzo generale dello svi
luppo per tutto il paese. 

Antonio Bronda 

Affermazione 
a Bari di 

« Magistratura 
democratica » 

Nel rinnovo della 
giunfa dislreltuale ha 
ottenuto il 40 per 
cento dei voti - Non 
eletto il capolista di 

« Concentrazione » 
BAKl. 4. 

( i . p.). — Le elezioni per il 
rinnovo della Giunta distrel-
tuale dell'Associaiione magi-
strati si sono concluse con 
un forte successo della lista 
« Magistratura democratica • 
che ha riportato 65 voti (piu 
del 40 per cento del votanti), 
contro i 97 della lisla « Con
centrazione » composta da-
gli esponenti di tre correnti 
(magistratura indipendente, 
unita associativa e terzo po
tere). Nelle precedent! ele
zioni « Magistratura demo
cratica > aveva riportato 41 
voti. Per « Magistratura de
mocratica » sono stati eletli 
il presidente dl sezione del 
Tribunale di Bari dott. Luigi 
De Marco, il pretore di Mo
nopoli doll. Vincenzo Binetli 
ed il giudice islruttore di 
Trani dott. Giandonato Napo-
letano. 

II successo di « Magistratu
ra democratica >, anche se 
circoscrilto ai clrcondari di 
Bari, Foggia, Lucera e Tra
ni, riveste una particolare 
importanza anche sul piano 
nazionale perche sono le pri
me elezioni che si svolgono 
nell'Associazione magistral! 
dopo quelle di luglio per il 
rinnovo del Comitato centra-
le, le quali si erano svolle 
notoriamente in un clima di 
caccia alle streghe contro 
iMagistratura democratica* 

II significato politico di que
ste elezioni sta nel ripudio 
del blocco d'ordine da parte 
dei magistrati di Bari, an 
che da parte di coloro che 
hanno volato per la lista 
t Concentrazione >. Questi ul
timi, infalti, non eleggendo 
il capolista dott. Oe Felice, 
presidente del Tribunale di 
Bari e li piu qualificato espo-
nente del blocco, hanno vo-
luto significare che, pur non 
condlvidendo le posizioni di 

, (Magistratura democratica*, 
lultavia non sono per I'esclu 
slone dl quest'ultima disap-
provando la politica della al-
Itanta dal loro virt lcl . 

gnificativa, interessante, e 
quasi sempre drammatica e 
della quale poco si parla. E' 
la vicenda degli ebrei che tor-
nano o. meglio. che fuggono 
da Israele e che chiedono di 
rientrare nell'URSS. II proble-
ma esiste e aumenta di pari 
passo con I'aggravarsi della 
sitnazione politica ed econo
mica di Israele. 

Ecco. quindi, la storia di 
quattro ebrei sovietici che so
no rientrati da Tel Aviv ne
gli ultimi mesi. Li ho incontra-
ti a Mosca e riferisco punto 
per punto le loro dichiarazio-
ni che sono la testimonianza 
del dramma che hanno vis-
suto. 

Parla Ilia Bentsianovic Ria
boj. un sarto della citt& Bie-
lorussa di Bobruisk. II raccon-
to della sua vita e quello ti-
pico di un ebreo colpito dalle 
sciagure della guerra e dalle 
persecuzioni naziste. < Termi-
nato il conflitto. mi guardai 
attorno — dice Riaboj — e mi 
ritrovai solo, senza amici e 
parenti. Erano tutti scompar-
si nella bufera della guerra 
nazista. Solo una zia era scam-
pata al disastro perch6 viveva 
in Israele. Fu lei nel 1956 a 
invitarmi a espatriare ricor-
dandomi tutto quel che aveva 
fatto per me. Riusci a convin-
cermi e cosi dopo alcuni mesi 
la raggiunsi. Da quel momen-
to la mia vita e stata una 
continua sofferenza. Ho cono 
sciuto la disoccupazione. ho 
visto per la prima volta i men-
dicanti e ho appreso. in Israe
le, che cosa significa lottare 
per sopravvivere. Io. che al 
mio paese facevo il sarto. so
no stato costretto ai lavori piu 
impensati: ho fatto lo scarica-
tore e il guardiano notturno-
Insomma la mia e stata una 
lotta continua per la soprav-
vivenza *>. 

Riaboj. col passare degli an
ni. con l'aumento delle diffi-
colta e con i'aggravarsi della 
situazione interna del paese, 
non ha avuto piu I'animo di 
restare. Ha chiesto alle auto-
rita sovietiche di rientrare nel
la sua citta moldava e c'e riu
scito. 

Ed ecco Alexei Morduchovic 
Fisckin, della citta Iituana di 
Jonovo. Ha 55 anni. Anche 
lui era rientrato dopo una vi
ta di awenture. di paure e 
di ricatti. Comincia il raccon-
to dai giorni della guerra: 
«Nel settembre 1941 entrai 
nelle brigate partigiane Voro 
scilov e poi nelle unita Niev-
skji per combattere i tedeschi. 
Nel 1944 ero gin nelle file 
dell'esercito regolare. Poi col 
passare degli anni la vita, dal 
punto di vista familiare. e an-
data sempre peggio. Cosi. per 
sfuggire a una situazione per-
sonale insostenibile. mi sono 
trasferito in Polonia. Ma an 
che li le cose non sono anda-
te per il loro verso e alia cata-
strofe se ne e aggiunta un'al
tra: sono cadulo nelle mani 
di un'organizzazione sionista. 
Mi hanno convinto a partire 
per Israele assieme a mio fi-
glio. Ma una volta giunto lag-
giu. come e accaduto ad altri 
sovietici. ho avuto un ritorno 
di fiamma. mi sono ricordato 
della mia lotta. delle brigate 
partigiani. degli ideali di giu-
stizia e di hberta che mi ave
vano spinto nel '44 a lottare 
contro gli invasori. Sono cosi 
entrato in contatto con alcuni 
arabi. mentre la vita si face-
va sempre piu tragica: lavo-
ravo come manovale per 130 
sterline al mese ma ero sotto-
posto a uno sfruttamento che 
non ho potuto tollerare. Sea 
ricavo sassi sotto un sole co-
cente per ore e ore ». 

c Stanco delle continue umi-
liazioni — prosegue Fisckin 
— cominciai a pensare alia 
fuga. Perche per andarse 
ne da Israele blsogna fug-
gire in quanto nelle nostre 
condizioni economiche, una 
volta giunti in Israele. e ine-
vitabile rivolgersi ad un'orga
nizzazione (detta Joint) che 
presta soldi e generi alimen-
tari attraverso la firma di 
cambiali. E' un giro senza fi
ne e dal quale si puo uscire 
solo dopo avere pagato tutto 
sino all'ultimo soldo. E. quin 
di. in pratica. mai Nonostan-
te cid. ho cereato di fuggire 
quattro volte. Ma non ce T'ho 
fatta. nonostante I esperienza 
accumulata nella lotta parti-
giana quando ero fuggito dai 
tedeschi a soli sedici giorni 
dalla cattura 

«I van tentativi — prose 
gue Fisckin — finirono sem 
pre male e tutte le volte mi 
ritrovai a lavorare nel deser-
to. Poi, finalmente. nell'ago 
sto 1968. una nuova occa 
sione: riuscii infatti a imbar-
carmi sulla nave greca « Ve 
nus >, insieme a mio figlio. 
ma non trovai il modo di 
scendere fino ad Ancona dove 
una guardia italiana ci a into 
conrt»dendoci un visto ner due 
settimane. Ma quando stavo 
per toccare terra insieme a 
mio figlio alcuni agenti israe-
liani Tecero pressioni sugli ita
liani e ci ricondussero a bor-
do. E cosi mi ritrovai nuo-
vamente nel deserto. Da allo-
ra e stata una lotta continua 
per fuggire di nuovo: perche 

ormai gli israeliani dicevano 
che ero un comunista. che per 
me non e'era piu posto nel 
paese, Ho sofferto la fame, 
ho scritto all'ONU e ad altre 
organizzazionl. Poi mi sono ri-
fatto alle esperienze partigia
ne: con I'aiuto di alcuni arabi 
ho raggiunto Istanbul il 14 
ottobre 1970 e da li, con mio 
figlio. il passo per Jonovo e 
stato facile. E ora eccomi nuo-
vamente cittadino sovietico >. 

Altra storia drammatica 
quella di due coniugi di Ki-
schinov, in Moldavia. Si chia-
mano Genia Andreievna Lasa-
rethaja e Juda Mosckovic La
saretnij. Solo I'uomo 6 ebreo. 
la donna e ucraina. A convin-
cerli a partire per Israele fu. 
nel 1907, un fratello del mari-
to. Parla la donna: «Come 
sovietica. fin dal primo gior-
no non mi adattai. non tanto 
per le differenze sociali e cli-
matiche quanto per il tipo di 
rapporti. Fui insultata e ricat-
tata in continuazione e nessu-
tio mi offri un lavoro: mi si 
rinfaccfava di essere sovie
tica ». 

Parla il marito: c In Israele 
avevo deciso di uccidermi, 
tante erano le umiliazioni cui 
ero sottoposto per il fatto che 
avevo sposato una ucraina. Al 
posto di lavoro. in una macel-
leria. mi chiamavano con i so-
prannomi piu strani e mi ob-
biigavano a lavorare in con
dizioni inumane; mi insulta-
vano e mi sollecitavano in con
tinuazione e lasciare mia mo
glie ». La storia della fami-
glia termina con 1'avventura 
dei rientro in patria. 

Nel quadro che ne esce, pur 
se Iimitato alle esperienze 
personali di quattro persone. 
e pur sempre significativo-
Tutti hanno sottolineato. in 
primo luogo, lo sforzo propa-
gandistico delle organizzazio-
ni sioniste per far raggiunge-
re Israele ad un numero sem
pre piu vasto di ebrei. 

C'e poi I'aspetto della socie

ta differente per gente nata 
e vissuta in un paese a siste
ma socialista. Scoprlre nella 
terra tanto decantata. la po-
verta, le sofferenze. i dolori 
della guerra, le discriminazio-
ni, 6 un fatto indubbiamente 
sconvolgente. 

Carlo Benedetti 

Indetta dall'ANCI 

regionale 

Manifestazione 
a Bologna 

per una nuova 
politica fiscale 

II consiglio direttivo dal-
l'ANCI deirEmilla-Romagna e 
la consulta regionale degli as
sessor! ai tributi hanno di-
scusso sulla legge-delega go-
vernativa per la riforma tri* 
butaria. Hanno riconfermato: 
« la inderogabile necessita che 
la legge di riforma tributaria 
tenga conto delle esigenze di 
autonomia degli enti locali, 
garantite dalla Costituzione, 
attribuendo loro poteri e fun-
zioni proprie per 1' accerta-
rnento e la gestione del pro
cesso tributario che dovra 
svolgersi in concorso con la 
Regio'ne e gli organ) central! 
dello Stato ». 

Gli amministratori emiliani 
hanno inoltre rilevato che, an
che nella fase attuale della di
scussione alia Camera dei de-
putati, «si possono accoglie-
re le richieste di fondo espres-
se dall'ANCI », impegnandosi 
a «sostenerle con le iniziati-
ve unitarie necessarie ». A que
sto scopo e stata indetta una 
pubblica manifestazione a Bo
logna per sabato 13 marzo, 
con l'adesione di tutti i co-
muni deH'Emiia-Romagna. 

A Chittagong, fra polizia e dimostranti 

75 morti 
in violenti scontri 

Duemila i feriti, ma il bilancio e 
scettibile di ulteriori aumenti 

su-

DACCA. 4 
I violenti scontri che per due 

giorni si sono avuti a Dacca 
tra le forze di polizia e migliaia 
di dimostranti, si sono estesi 
nella giornata di oggi in altre 
citta del Pakistan orientate, as 
sumendo particolare intensita a 
Chittagong. dove si sono regi-
strati 75 morti e oltre duemila 
feriti. 

Come e noto. le manifesta-
zioni di protesta che hanno in-
contrato la violenta repressione 
da parte della polizia e delle 

truppe che pattugliano in forze 
le principali citta della regione. 
sono state originate dalla deci-
sione del presidente Yahya Khan 
di rinviare < sine die > la con-
vocazione dell'assemblea nazio
nale che dovrebbe riportare il 
Pakistan a un governo parla-
mentare. dopo oltre dieci anni 
di regime militare. 

Secondo lo sceicco Rahaman. 
capo della lega Awami. le vit-
time degli scontri a Dacca sa-
rebbero state 300. Attualmente 
la situazione nella capitale dal
la regione appare piu calma. 

NEL N. 10 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

H La cornice vuota (editoriale di Romano Ledda) 
dilemma dell'Aquila (di Aniello Coppola) 

II messaggio di Nixon: 
gio Segre) 

fHosoMa dell'awenfura (di 5m-

La nostra responsabilifa per II Vietnam (Dichiarazione 
di Riccardo Lombardi sulla visita in Italia della »-
gnora Binh) 

Violenza contro i «parla» (di Giglia Tedesco) 

L'elettrodomestico multinazionale (Inchiesta di Paolo 
SanU) 

Casa: una battaglia ancora da vincere (di Giuseppina 
Marcialis) 

Ciad: una guerra per I'uranio (di Margherita Paolini) 

U. R. S. S. 
La «piatiletka t del calsolatore (di Giuseppe 
Boffa) 

II dibaltito sulla riforma e la pianificaxione mate-
matica (di Adriano Guerra) 

Chi non vuole riaprire Suez 'di Gianfranco Poiillo) 

L'intelletiuale dopo gli anni '60 (di Walter Pedulla) 

Norman Mailer: il sogno di morte nella violenza ame-
ricana (di Vito Amomso) 

Art! • Cinque mottra a Roma (di Antonio Del Guercio) 

Canzoni - Sanremo: il consumo che niangia se slasso 
(di Luigi Pestaloz7a) 

Cinema - II circolo vizioso di • Comma 22» (di Mino 
Argentieri) 

Scelba Mario, sovversivo (di Maurizin Ferrara) 

La battaglia delle Idee - Giorgio Bini, Dove erase* 
I'erba voglio; Marce!lo Montanari, Un dibatlilo tu Trtt-
•k i j ; Camillo Pisani, II pianata da tceprlr*., 

http://pia.il

