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lO anni dopo 

Predestinati 
alia miseria 

II 19 settembre del 1943 

ordin6 la distruzione diBo-

ves e I'assassinio di 45 civi-

li: si credeva che fosse morto 

nelle Ardenne - Identificato 

da due partigiani * italiani e 

stato denunciato alia magi-

stratura tedesca. 
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Cuneo e Asti, le province piu depresse del 
Piemonte, dove chi tenta di accelerare i 
tempi si trova sempre con qualche bastone 
Ira le ruote - Spezzata dalla Resistenza 
un'immobilita che pareva fissa nel tempo 
La ragnatela della « bonomiana » ha sof-
focato anche il « miracolo » - II miraggio 
della ferrovia Cuneo-Nizza e l'elicottero 
che non decolla - La lunga mano della 
FIAT - Una nuova unita accomuna i pro-
blemi della campagna e quelli della citta, 
intreccia le lotte per la liberta nella fab-
brica e nella terra, per il controllo operaio 
da un lato e per la cooperazione conta-
dina dall'altro. 
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".TCc Una veduta panoramica di Cuneo. 

CUNEO-ASTI, giugno 
Cuneo * As» »ono aerua dubbio le 

province piii depresse del Piemonte, te-
stimonianza di soprusi secolari, di sa-
criflci patriottici per conto d'altri, di 
prcdominlo clericale; qui Vagricoltura si 
evolve lentamente e quando tenta di ac
celerare i tempi trova sempre qualcuno 
pronto a mettere i bastoni tra le ruote 
per conservare gli antichi privilegi; qui 
si sente il modo — che si potrebbe qua-
si chiamare sdentifico — col quale i pa
droni piemontesi e i governi romani 
hanno saputo coltlvare in parte delta 
popolazione I'ignoranza e, di conseguen-
za, il mito della • predestinazione alia 
miseria. Uno strano mito che ha una 
ancor piii strana conseguenza: qui il ti-
more del futuro, del peggio che e sem
pre nel domani, induce a un culto esa-
sperato del risparmio come estrema ar-
ma di difesa: esasperato flno al punto 
da scontrarsi con i dirittl della salute. 

E' appunto questo chludersi nell'angu-' 
stia del proprio Umltato orizzonte, insie-
me con I'indifjerenza e la rassegnazione, 
che hanno permesso al fascismo (che pu
re nelle sue manifestazioni piu superficiali 
e retoriche era quanto di piu antitetico 
si pud immaginare con la tradizionale 
riservatezza piemontese) di imporsi qui, 
di ottenere che all'arrivo delle cartoline-
precetto i giovani di queste montagne 
andassero pazientemente ed eroicamen-
te a farsl massacrare sui piu lontani 
fronti di battaglia. • 

Sembrava un'immobilita flssa nel tem
po, invece proprio qui la Resistenza do-
veva esplodere col suo massimo vigore, 
rivelando le virtit vere di questa gente 
nel momento in cul non solo i partigia
ni in armi, ma tutte le popolazioni, co-
minciarono a battersi sapendo flnalmen-
te il perche: a battersi per ideali ed in-
teressi che finalmente corrispondevano 
con quelli della loro terra e delle loro 
famiglie. Pol. spento il rumore della 
guerra, le stesse Jorze economlche di 
prima sono riuscite a convincere tanta 
parte di queste popolazioni non a rin-
negare quei momenti eroici, ma a re-
stare di sentineUa davanti a questi, a 
custodirne il ricordo affldato solo ai si-
mulacri, alle croci, ai monumentL Una 
Resistenza consegnata alle pietre, ma 
delta quale sotto te pietre sono sepolte 
le spinte rtnnovatrici, gli ideali sociali 
avanzati, 

Queste spinte rmnovatricl, questi idea
li sociali, se portati avanti avrebbero 
aperto dure ferite nel corpo tranquillo 
del monopolio del potere esercitato dal 
padronato, dagli agrari; e suite ferite — 
com* msegnano i mediconi settimini di 
queste montagne — va stesa una ragna- • 
tela. Sulle province di Asti e di Cuneo 
la ragnatela c'e: t la ragnatela della bo
nomiana, tesa ad impedire che qualche 
cosa si muova fuori dei suoi schemi e 
del suoi interessi. Perfino Vmviato del 
Corriere della Seim * stato costretto a 
riconoscere che la bonomiana e rfuscita 
soltanto (ma flno a quando?) a render* 
piu lenta che altrove in queste campa-
gne Vavanzata comunista; ma al di fuo
ri di questo non ha lotto che perpetua-
re, se non rafforzare, Vendemica crisi. 
Una crisi che si vede, letteralmente: sot-
to il peso dello scudo crodato non solo 
molte di queste terre (e alcune, per 
condizionl di terreno e di clima sono 
molto piii fertili che te terre d'Olanda 
« di Danlmarca) sono state abbandona-
tm, ma quelle che ancora sono abitate 
contmuano ad essere price di strode, con 
paesl che paiono essere stati bombar-
dati e saccheggiati (proprio quelli, in 
partlcolare, che hanno saputo resistere 
come roccheforti of nazifascisti), con ca
serne ancora prive di luce e di aequo. 
Una sola cifra basta per collegare la 
provincia di Cuneo, eonfUtante con la 

Lunedi 

Torino di quella FIAT che ha fatto gia 
gli studi sul duemita, per collegarla, di-
cevo, alia Basilicata e alia Calabria: su 
250 comuni della provincia ttgranda» 
214 sono stati dichiarati depressi. 

In died anni, questa provincia ha per-
duto un decimo dei suoi abitanti, nono-
stante I'afflusso di immigrati veneti e 
meridionali; del miracolo economico que
ste popolazioni — quelle della monta-
gna, intendo — ne hanno sentito par-
lore alia televisions di qualche osteria 
e il dopo-miracolo li trova disperati co
me dopo una grandinata che ahbia li-
vellato tutte le campagne. II «miraco
lo», qui, e ancora nel futuro, nelle pro-
messe: si promette anche qui, come do-
vunque in Piemonte, il beneflcio di qual
che traforo; si continuano a promettere 
quei collegamenti che dovrebbero con-
sentire un miglioramento dell'economia 
locale. La ferrovia Cuneo-Nizza, ad esem-
pio, b un miraggio che dura da anni, 
tanto sentita e tanto urgente che per 
parecchie legislature alcuni intrapren-
denti d.c. si sono fattl eleggere promet-
tendo che I'avrebbero fatta ripristinare. 

II patriottismo 

non basta 

La crosta 
dell'ignoranza 

Quella di Novar* e la provincia 
piemontese dove si legge di 
piu: t i rompe il peso della ft 
• cultura » di Bonomi, di Scat* li 
faro • dei teoricl della risen* il 
veraione capitalittica neli'agri* E' 
•eltura. 
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Trafori, ferrovle, Industrializzazione. 
diecimita posti di lavoro in una terra 
dal clima dolce, dai panorami suggesti-
vi: i piii accesi sostengono che il Cu-
neese pud diventare la California italia-
na. Ma di queste promesse gli anni del 
miracolo hanno portato solo ad un ini-
zio di industrializzazione a Bra, Santa 
Vittoria, Borgo San Dalmazzo, Cuneo, 
Alba; ma anche qui si tratta di uno svi-
luppo disorganico, in cui gli interessi 
colletttvi continuano a rimanere subor-
dinati a quelli del padronato. Basta ri-
cordare che ancora oggi, dopo oltre die-
ci anni di lotte, di scioperi, di processi, 
rimane la vergogna della Bormida in-
quinata: nessun ministro ne sottosegre-
tario ne parlamentare d.c. ha voluto ini-
micarsi la Montecatini. La gente si am-
mala, i prodotti della campagna vengo-
no avtelenati, isterititi; niente da fare: 
la Montecatini e piu forte. 

Questo quadro non vuol dire, natu-
ralmente, che la situazione sia immobi
le; al contrario, la provincia tgranda* 
si muove col ritmo con cui si muove il 
suo pur lento sviluppo industriale. col 
ritmo con cui si accentua nelle campa
gne la coscienza dei diritti contadini. 

Non basta piii ai saluzzesi sentirsi 
onorati perche la loro citta ha dato i 
natali a Silvio Pellico, il patriota savio 
* sopportatore, come non basta alia gen
te di Savigltano ricordare che fu il loro 
Santorre di Santarosa ta dare all'aure 
primo H tricolor*; ne hanno abbastanza 
i cuneesi di dorer identiflcare Vamor di 
patria con la rassegnazione e hanno in
vece commciato a chiedersi se la patria 
non sono anche loro, le loro terre, le 
loro citta. E' un risveglio di cui si e 
errata prova nelle ultime elezioni e che 
si manifesto, al di la di queste. in tutta 
Vattivita politico successiva in queste 
terre splendide e minacciate. •• 

Le guardavo mentre andato verso Asti, 
quando ho dovuto fermarmi, dopo la. 
curva che la strada fa sbucando fuori 
delVabitato di Vaglio Serra: il cielo, pri
ma alto e splendido, improwisamente 
s'era fatto color carbone e s'era abbas-
sato sulla cima degll albert Un furore 
di lampi e di tuoni alzzava un vento 
freddo che ateva preso a devastare le 
foglie, a ridurre la strada a un mutinel-
to di polvere; la voile gia piena del fu-
mo cite precede la grandinata senza 
scampo. I contadini saltvano di corsa 
verso il paese; correndo, ma come pud 
correre un uomo anziano gia stanco. In
vece di salutarmi, mi guardavano appe-
na, mettendosi le mani nei capellL 

Ecco, in quel momento, net pallore 
dei vottl, in quei segni disperati, rividi 
il volto di mio padre, nelVatteggiamen-

- to di sempre, quando, curvo sulla porta 
di casa, vedeva il corttte imbiancarsi di 
chicchi di grandine. 11 volto di tutti i 
padri contadini quando in cielo rombava 
la terribile minaccia e le saette colpiva-
no al cuore come fossero rafflche di 
mitra. Volti che assumevano un pallore 
morUAe, con le vene che si gonftavano 

. tuU* mani, sulla fronte, come a scop-
ptare; le labbra che si muovevano da 
sole a bestemmtare e a maledire prima 
tomnusmmente, poi urlando, * te (ton

ne, a correre sotto la tempesta per in-
crociare, nel cortile gia investito dalla 
furta dell'acqua, la « paletta » e le * mol
ten perche quella croce fatta con gli 
arnesi del camino scongiurasse il peri-
colo, facesse salvare almeno quanto ba-
stava per un po' di mmestra e il pane. 

A Vaglio Serra, per fortuna, non si 
scatenb la catastrofe. L'inferno nero fu 
solo di boati e di vento. Poi, dopo ap-
pena poche gocce d'acqua, I'aria si ras-
serenb, il cielo si bucb d'azzurro, in 
alto, e riapparve guardingo il sole. Ades-
so che tornavo al paese, i contadini mi 
correvano attorno, avevano ripreso a 
parlare: «Hai visto? Ci siamo andati 
vicino, e questo temporate era di quelli 
che se investono un paese lo distruggo-
no... Veniva dalla sinistra, come quello 
che ha fatto andare via tutti, tre an
ni fa ». 

Vaglio Serra e proprio uno dei paesl 
che si possono prendere ad esempio del
ta fuga dalle campagne. La partenza del 
giovani, qui, e stata totale: piii del 30 
per cento delle famiglie hanno abbando-
nato la terra per garantirsi in citta il 
pane dell'inverno. L'angoscia delle gran-
dinate devastatrici e stata piii grande di 
tutte le riflessionl. E' sbagliato? Dove-
vano resistere alia sventura? Oppure, co
me dicono quelli che non hanno mai vi
sto una zappa o una macchina da verde-
rame, questi contadini avevano il gusto 
di andare a stare in citta? ' 

Sono nato qui, in queste case appena 
appoggiate alle colline, o appese sui de-
clivi sopra le strette vallate; sono nato 
in questa provincia dove lo sguardo, ap
pena lo sai usare, impara a segulre la 
linea dei filari; e vorrei davvero poter 
convincere tutti quando affermo che nes-
suna fatica e piu bestiale di quella del 
contadino che coltiva la vite. Sveglia che 
non e ancora Valba e di corsa, quando 
la vite esige la potatura, di corsa su per 
sentieri ripidi sui quali ci si stanca gia 
a tenersi in piedi; di corsa per legare 
le viti, per zappare sotto le viti, per ag-
giustare sut filari i primi tralci, poi per 
piegarli. una volta che si sono fatti ro-
busti, E in certi terreni, in molti. si dete 
continuare ad irrorare il verderame con 
le macchine a spalla, fradici d'acqua e 
scottati dal sole; poi, prima che suoni 
la campana col segnale di pericolo per 
la K malattia nera» o per la <r malattia 
bianca a, di corsa ancora a dare lo zolfo. 
E finalmente, dopo aver zappato una se-
conda volta. la corsa lungo i filari per 
la vendemmia, quando i malanni atmo-
sferici hanno risparmiato il raccolto. la 
faticaccia di portarsi in spalla i cestoni 
d'uva. > 

I cctestardi 
deportati» 

Questa e una parte della nostra fatica. 
mi dicono i contadini di Belveglio come 
quelli di Scurzolengo, di Vinchio. di 
Montafla. quelli di Rocchetta e di Villa-
franco. E incalzano, ora: *Ci dica, ono-
revole, lei che va a Roma dove fanno 
le leggi, questa benedetta assicurazione 
sulla grandine, questo fando di solidarie-

• ta per tutti i contadini testardi come noi 
che ancora resistono in questa vita da 
deportati, perchb non viene?». 

" • Non c'e dubbio. uno dei motivi — for-
se quello decisivo, o almeno piii imme
diate — della fuga dalle campagne e in 

v questa impossibility di difesa dalla gran-
* dine. Da quanti anni i comunisti hanno 

presentalo in Portamento la proposta di 
• J legge per la creazione del fondo di soli-

1 darieta nazionale? Da quanto ci battiamo 
per risolvere questo e gli altri premi-
nenti problemi della provincia? 

' Perche il quadro di tutta la provincia 
e facile a farsi ed i, purtroppo, un qua
dro depresso, e non soltanto perche an
che qui la quasi totalita dei Comuni ha 
avuto questo triste riconoscimento. Al 
centro del quadro, piii rilevante ancora 
che nella stessa provincia di Cuneo, e-
merge drammatico lo squilibrio tra que-

' sti centri prevalentemente ogricoli e 
quelli prevalentemente industriali- Pos-
siamo vederlo in concreto ricordando 
che Asti — anche oggi, naturalmente, ma 
in partlcolare al tempo in cui sulle sue 

• piazze i *dlfensori» d.c dei contadini 
andavano spiegando rtrreversibilita del 

. c miracolo economico i (e rex onorevole 
Armasino promettev* la pioggia artificia* 

le> — era la citta che deteneva il pri-
mato, in Piemonte, per il costo della 
vita, il primato per il risparmio bancario 
e postale (che significava, almeno in pro
vincia, assenza di investimentl) e con-
temporaneamente era I'ultima in gradua-
toria nel reddito pro-capite a un livello 
non dissimile da quello delta Basilicata 
e della Calabria, ultima in graduatoria 
per i consumi non alimentari, ancora ul
tima in graduatoria per la minima espan-

• sione industriale. 
Questo nel pieno tempo del miracolo,' 

giustificando cos\ quella sfiducia, quella 
indifferenza di cui parlavo prima e che 
qualcuno vorrebbe quasi considerare co
me un atteggiamento connaturato ai con
tadini di queste province, qualche cosa 
di «razziale» anziche di generato dal-
I'esterno, attraverso gli anni. I contadini 
astigiani — si dice, ad esempio — sono 
tendenzialmente contrari ad ogni forma 
associativa. Ma chi li ha portati a que
sto, se invece proprio ad Asti, e non a 
Bologna o a Milano, si e tenuto nel 1853 
— oltre un secolo fa — il primo congres-
so delle societa di mutuo soccorso, note 
qui come «societa operaie* oltre che 
contadine? 

La proprietb e troppo frazionata per 
essere reddilizia? E' vero: in provincia di 
Asti V82 per cento delle aztende e a col-
tivazione diretta; ma non e ancora al go-
verno chi ha conlinuato nel metodo fa-
scista di difendere a parole la piccolo 
proprieta (t i comunisti ti porteranno via 
la mucca J>, gridava Vex onorevole So-
dano) e di non fare nulla per potenziare 

- i consorzi, le cooperative, gli strumenti 
associativi? Non fare nulla, pur sapendo 
che la coltura a vigneto e una specie di 
lavoro di tipo artigianale e soltanto as-
sociando i piccoli proprietari, fornendo 
loro i mezzi necessari, finanziari e tecni-
ci, questa pud prosperare? 

Si dice ancora, per spiegare te condi-
zioni di vita nell'Astigiano, che la provin
cia e arida per molta parte dell'anno. 
Cosa si pud fare? Qui non si tratta piii 
di insipienza o di faccia tosta, qui si 
rasenta il limite della vergogna. Da oltre 
cinquant'anni si sono avanzati progetti 
per I'irrigazione delta zona; da allora si 
e sempre insistito, da parte di chi ha ve-
ramente a cuore le sorti dei contadini e 
di queste terre, per lo sfruttamento delle 
acque del Tanaro, del Belbo, del Tiglione 
e di tanti altri piccoli corsi d'acqua suf-
ficienti a modificare le condizioni di tutte 
le plaghe della provincia. Sono stati an
che costituiti i regolari consorzi, ma da 
anni i contadini pagano Vacqua che non 
hanno. < * -

E tuttavia anche Asti, come Cuneo, ha 
— per i giornalisti che amano fare del 
colore sulla fatica e sulla miseria — la 
sua California: e la fascia dove lavorano 
gli orticoltori (Quarto, San Carlo, Valter-
za, Motta, Costigliole, Boglietto e piii ol
tre la zona a frutteti di San Marzano e 
Moasca). Bella e pittoresca, ma se uno 
penetra in questa California, e parla con 
i « californiani» che vi abitano, si rende 
conto che anche il reddito di questi con
tadini non paga le loro fattche. Sarebbe 
remunerativo se fossero state attuate le 
misure proposte per I'irrigazione, se vi 
fosse una tutela dei prodotti, se sorges.-
sero nei pressl Industrie complementari. 
se i contadini atessero la possibilita di 
unirsi in consorzio o in cooperative e 
prowedere direttamente alio smercio e 
alia vendita dei loro prodotti, facendola 
finita con le manovre degli speculatori 
che approfittano del bisogno immediato 
di realizzare, da parte del contadino^ per 
imporre U loro prezzo, che usano tardare 
nelle compere aspettando che il prodotto 
minacci di deteriorarsi sicchi il produt-
tore si trova con Vacqua alia gola e dete 
accettare qualsiasi condizione. 

E' una situazione di fatto che dovreb-
be essere affrontata anche dalle autorita 
locali; e in effetti, se si leggono le di-
chiarazioni rilasciate ogni anno alia 
Stamps e alia Gazzetta del Popolo dal 
sindaco <Lc. Giraudi. appare uno straor-
dinario impegno nell'esaminare i proble
mi. Solo che queste dichiarazioni sono 
praticamente eguali oani anno, dato che 
non si va mai al di la dell'tesame* dei 
problemi. E ogni anno la giustificazione 
e eguale: i bilanci dei Comuni sono defl-

• citari, non consentono iniziative. Esatto. 
D'altro canto, se la piaga dei bilanci de-
ficitari dei piccoli Comuni e ormai una 
piaga nazionale (ma vorrei che le sedute 
della seconda Commiisione interni della 

, Camera si trasferissero nelle sale comu-
noli dell'Astiguxno per constatare se i 
deputati d a , che da qutndici anni riflu-
tano il riesame della legge comunale e 
grovmciale, ne uscirebbero con le ossa 

i ordine), nell'Astigiano siamo aWanno 
. eero. 

Ma dtamo • Cesar* quel che 9 di Ce-
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sare e ad Amasio (presidente della Pro
vincia) quello che b di Amasio. L'intra-
prendente amministratore (a tempo per-
so amministra anche le cantine sociali 
dell'Asti nord) ha tentato di uscire dalla 
immobility con una interessante innova-
zione: irrorare il solfato di rame con gli 
elicotteri. Per cominciare, ne ha fatto 
acquistare uno dall'Amministrazione pro
vinciate ed ha fatto la prova. Potche nes-
suno b preconcetto oppositore, Viniziatl-
va b stata incoraggiata; paesi di punta 

'' nella coopbrazione, come Scurzolengo * 
Tomo — con amministrazioni socialco-
muniste — si sono fatti propugnatori 
dell'iniziativa, nonostante il prezzo richie-
sto fosse piuttosto alto. Ma, invece di 
proseguire, Amasio ha detto basta; anzi. 
non Vha detto: Vha fatto. E c'b tra gli 
stessi democristiani astigiani chi non ha 
esitato a dire pubblicamente che Vori-
gine di questo « basta » b nella Bonomia
na, che non vuole intromissioni di chic-
chessia tra i contadini, neanche da parte 
di confratelli democristiani e non soltan
to da parte dei comunisti o del Partito 
dei contadini. 

Riconsiderare 
Alfieri 

Ora I'elicottero b fermo, ma quando 
Bonomi ne autorizzera il decollo, le lire 
(abbiamo detto che il prezzo e piuttosto 
alto) le inlaschera la FIAT. La societa 
che lo gestisce e che b pronto a fornirne 
anche altri b infatti la SIGE, e dletro la 
SIGE c'b la FIAT. E cosi giungiamo ai 
problemi dello sviluppo industriale di 
Asti, che b stato teoricamente ragguar-
devole se confrontato a quello degli altri 
centri piemontesi al di fuori di Torino. 
Ad Asti, la fabbrica magg'iore, con due-
mila operai, b la WayAssauto. Prima 
era indirizzata alia produzione di bici-
clette, poi la FIAT ha tossito e la pro
duzione della fabbrica di Asti si b pron-
tamente spostata verso la motorizzazione 
come succursale FIAT per ammortizza-
tori, eccetera. Ma, finito il miracolo. la 
FIAT ha prontamente scaricato le con-
seguenze ed ecco che la Way-Assauto ha 
iniziato per i suoi latoratori le <r settima-
ne ponte •, che camuffano una riduzione 
di orari e di satari. 

La seconda induslria b ta Vetreria, sor-
ta con origini cooperativistiche e poi as-
sorbita dal capitale straniero (SL Go-
bain); capitate straniero — americano, in 
questo caso — che dovrebbe essere pre-
sente nei due complessi industriali che 
dovrebbero sorgere in un prossimo fu
turo, sempreche Vintersione di tendenza 
dell'economia non sofjochi questi e gli 
altri tentativi tn corso a Villanova, Co-
nelli e in altri piccoli centri. Ma non b 
tanto questo che conta. quanto la consta-
tazione delle necessita di uno sviluppo 
omogeneo dell'agricollura, che resta pur 
sempre il cardine dell'economia astigiana. 

La soluzione, insomma, appare valida 
solo nel quadro di una programmazione 
anche regionale; b un concetto che si 
impone e si manifesto nei tentativi uni-
tari che coltegano operai, contadini e ce-
to medio cittadino, nel quale ultimo si 
avvertono chiari movimenti che non van-
no nella direzione di opposizione sugge-
rita dal sempre piii sorridente ma stan
co Badini-Confalonieri. E' una nuova uni
ta che accomuna i problemi della cam
pagna e quelli della citta, che intreccia 
le lotte per la liberta nella fabbrica e 
nella terra, per il controllo operaio da 
un lato e per la cooperazione contadina 
dall'altro, nel quadro — ripetiamo — di 
una prospettiva regionale. 

Michele Tito, in una vivace corrispon-
denza da Asti sulla Stampa, ha rispolve-
rato il luogo comune di un Alfieri legato 
alia sedia col suo vollt, fortissimamente 
volli, e ha dichiarato la sua antipatia per 
il cantore dell'Adelchi. Vorremmo som-

• messamente ribattergli che ad Asti c'b 
chi conosce a fondo le idee e lo spirito 
alfieriano, di questo poet a da riconside
rare (rilegga Pavese), ma sopraltutto di 
questo italiano che ad Asti aveva visto la 
esigenza, allora, della creazione delle Re
gion!. e non per dividere I'ltalia in set-
tori wdipendenti, ma per risolvere. con 
un f -erno locale, vicino alle popola
zioni, te piaghe e gli squilibri delle varie 
province. II che b quello che gli astigiani 
vivi chiedono ancora oggi. 

David* Ujol* 
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Lavoro a 
Stoccarda // 

massacratore 
di Boves 

Dal nostro inviato 
CUNEO, 26. 

Joachim Peiper 6 vivo. L'ex 
SS Sturmbannfuehrer che il 19 
settembre 1943 ordind la distru
zione di Boves e il massacro di 
45 civili, e che si credeva mor
to nella battaglia delle Arden
ne, abita a Stoccarda al n. 32 
di Schmellbachstrasse. in una 
elegante villetta nascosta tra il 
verde. E' lunzionario delle of-
flcine Volkswagen di Reintlin-
gen e dirigente del «Landes 
Verband der Hiag », l'associa-
zione per l'aiuto alle SS che 
opera nel Baden-Wuerttemberg. 

L'identiflcazione del crimina
te nazista e merito del deputa-
to cuneese on. Giuseppe Bian-
cani, ex partigiano della 177.a 
brigata Garibaldi e Giuseppe 
Prunotto, ex gappista torinese 
e membro dell'esecutivo del-
l'Anpi provinciale di Cuneo. Al 
termine di un viaggio in Ger-
mania, che ha deflnitivamente 
confermato i loro sospetti, Ton. 
Biancani e Prunotto hanno de
nunciato Joachim Peiper come 
criminale di guerra per la stra-
ge di Boves. 
' La denuncia e stata ricevuta 

dal giudice dottor Rucherl, il 
quale ha dichiarato: «Procede-
remo nei confronti di Joachim 
Peiper. Fino ad oggi erano sta
te mosse solo delle accuse ge-
neriche a carico dell'ex tenente 
colonnello delle SS. Ora siamo 
in grado di perseguirlo ~. 

La notizia dell'identiflcazione 
di Peiper e della sua denuncia, 
e stata data stasera nel corso 
di una conferenza stampa in-
detta dal presidente del comi-
tato per le celebrazioni del 
ventennale della Resistenza. ca
valier Dottarosso. Erano pre
sent! il sindaco di Boves. la 
citta martire a cui e stato re-
centemente attribulto il massi
mo riconoscimento al valor 
militare, numerosi esponenti 
della resistenza cuneese, e natu
ralmente 1'onorevole Biancani e 
Giuseppe Prunotto, che hanno 
fatto un minuzioso rendiconto 
delle rlcerche effettuate e del 
loro esito clamorosu. 

Seguiamo la loro esposizione. 
Di Peiper. allora maggiore di 
una SS Panzerdivision, si co-
mmcid a parlare in Italia dopo 
il 19 settembre '43. Quel giorno 
il fanatico ufTiciale nazista ave
va diretto un attacco contro la 
formazione partigiana di Igna-
zio Vian. appena attestata sulle 
pendici del monte Bisalta nei 
pressi di Boves. Costrette a riti-
rarsi. le SS avevano sfogato la 
loro rabbi a contro la popola
zione del paese: l'abitato era 
stato incendiato e. su ordine 
di Peiper, tutti gli uomini tro-
vati nelle case erano stati tru-
cidati. 

Orrenda fu la morte del par-
roco don Giuseppe Bernardi, 
e deU'industriale Antonio Vas-
sallo, feriti alle gambe, cospar-
si di benzina e quindi arsi vi
vi Dopo quella « impress». 
Peiper scomparve. Si • seppe. 
piii tardi, che era stato trasfe-
rito con la sua divisione sul 
fronte francese e, nel *45, non 
si sa come, si diffuse la voce 
che era morto nelle Ardenne 

Proprio i'attenta descrizione 
di quella battaglia e dei suoi 
protagonisti. fatta dal giorna-
lista americano John Toland 
in un Iibro tradotto di recente 
anche in Italia ( - L a battaglia 
delle Ardenne*, edito da Bal-
d.ni e Castoldi), ha fornito le 
tracce piu imporianti per giun-
gere alia scoperta del massa
cratore di Boves- Nel suo la
voro, • il Toland. ha dedicato 
ampio spazio a Joachim Peiper. 
descrivendolo come - un gio-
vane ed ardente nazista -. uf-
flciale col grado di tenente co
lonnello nella prima SS Pan
zerdivision. specialmente in-
cancato anche nelle Ardenne 
— cosl come era accaduto a 
Boves — di operazioni di 
- rottura» e di rappresaglia. 

In questa veste di - bo;a del 
Reich- il 12 dieembre 1944. a 
Malmedy, Peiper aveva coman-
dato la fucilazione di cento-
quarantadue prigionieri ameri-
cant. Per questo eccidio. dopo 
la liberazione, era stato pro-
ressato a Dachau e condanna-
to all'impiccagione. pena poi 
trasformata nel carcere a vita. 

Nel *57, dopo una lunga cam
pagna - mnocentista -, promos-
sa in America dal cacciatore 
di streghe MacCarty e cont:-
nuata nella Germama di Bonn 
dall * associazione ex nazisti. 
Peiper veniva rimesso in li
berta. Le analogie di eta, di 
corpo e di reparto di appar-
tenenza, di grado (una eviden-

te promozione da maggiore a 
tenente colonnello) costituiva 
gia piu che una semplice trac-
cia. Ma nel libro di Toland era 
anche pubblicata una fotografla 
del tenente colonnello Joachim 
Peiper, che. mostrata ai bove-
sani scampati all'eccidio, ha 
consentito di riconoscere in 
lui il maggiore che ordin6 il 
massacro del 19 dieembre 1943. 
Sulla scorta di queste informa-
zioni, e di altre piu precise, 
raccolte dall'associazione anti
fascists di Francoforte (che ha 
gia denunciato duecentocin-
quanta ex appartenenti alia 
Gestapo e alle SD responsabili 
di atrocita), Ton. Biancani e 
Giuseppe Prunotto si sono re-
cati in Germania, dove hanno 
raccolto ulteriori, decisivi ele-
menti. 

Anche un probabile cato di 
omonimia e stato preso in con-
siderazione e quindi scartato, 
in quanto inesistente; nell'an-
nuario delle SS stampato nel 
'44 a cura dello stato maggiore 
tedesco, negli elenchi degli uf-
Qciali e sottufficiali figura in
fatti un solo Joachim Peiper, 
11 che conferma che « il boia di 
Malmedy» e il «boia di Bo
ves ", sono la stessa persona. 

Biancani e Prunotto hanno re-
perito il suo indirizzo a Stoc
carda, hanno scattato fotografie 
della sua villa e accertato altri 
particolari della sua brillante 
carriera di criminale al servizio 
della croce uncinata. Dopo i 
massacri in Italia. Peiper fu in
viato sul fronte russo, come co-
mandante di un battaglione del 
secondo reggimento della prima 
SS Panzerdivision. La sua spie-
tata ferocia contro le popola
zioni sovietiche, gli valse ben 
quattro ononficenze (dalla cro
ce di cavaliere e dalla croce 
di ferro alle Fronde di quer-
cia, i riconoscimenti piu ambiti 
per gli assassin! delle S.S.) e la 
promozione a Obersturmbann-
fuehrer. lo stesso grado di Eich-
mann. In precedenza, era gia 
stato aiutante di Himmler e si 
era « distinto » nelle operazioni 
di rappresaglia in Polonia. 

Liberato dal carcere di Lans-
berg nel '56, Joachim Peiper k 
stato assunto dalla sezione 
•• Porsche >• di Stoccarda. diven-
tando rapidamente caporeparto 
grazie alia sua amicizia con 
Frederich Porsche. Poi e pas-
sato alia « Volkswagen ». Ma la 
sua attivita preminente si svol-
ge in seno alle associazioni delle 
ex SS. 

Durante la conferenza stampa, 
gli onorevoli Biancani e Pru
notto hanno consegnato ai gior
nalisti le copie fotostatiche della 
denuncia promossa contro il cri
minate di guerra Joachim Pei
per. nato a Berlino il 30 gennaio 
1915. responsabile delta strage 
di Boves. II cavalier Dottarosso 
ha dichiarato che il Comitato 
per le celebrazioni della Resi
stenza verra interessato per rac-
cogliere ulteriori elementi a ca
rico del criminale. F possibile 
che il Governo sia quindi invi-
tato ad avallare con un suo 
passo ufficiale la denuncia con
tro Peiper. 

Pier Giorgio Betti 
Nella foto: II comando te

desco delle SS osserva Boves 
in fiamme. 

II congresso 

della Federazione 

nazionale 

degli artisti 
Domam alle ore 9. si apriran-

no a Roma i la vori del III Con
gresso Nazionale della Federa
zione Nazionale degli Artisti. Il 
Congresso e stato preceduto dai 
congre&si provmciali e region a-
ii cui hanno partecipato quali-
ficati rappresentanti dell'arte e 
della cultura italiana. 

Alia giornata inaugurale pre-
•*enziera.nno ner«onalita del go
verno. dei partiti politici. del 
•iindaeati ed art.sti di tutta 
I'ltalia. 

Le rclazion: introduttive sa-
ranno: 1) - Presenza dell'artista 
nella societa italiana* (relato-
re: Gastone Breddo); 2) «Na
ture P funzione del sindacato di 
categoria* (Ernesto Treccaai); 
3) «Prospettlve d'azion* della 
Federazione» (Enzo Bnmori). 
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