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Babyi lar: il 
barbaro massacro 

a domicilio» 

Alia fine del 1941, in una campagna 
chiamata «Valle delle donne »,ina- ] 
zisti uccisero piii di centomila per-
sone — Vn «romanzo - documento» 

degli ebrei di Kiev 
MOSCA. settembre 

Babyi lar (« Valle delle don
ne ») e un pezzo di campagna 
di Kiev, a due'passi dal Donez. 
Qui. alia fine del Ml. vennero 
barbaramente uccise dai tede-
schi piu di centomila perso-
ne: quasi tutti gli ebrei della 
citta. Un «massacro a domi-
cilio > die 6 certamente uno 
dei piu terribili episodi della 
guerra nazista. Cio che piu 
impressiona 6 la tecnica usata: 
a Kiev, infatti. j tcdeschi de-
cisero di non costruire neppure 
1 campi, alloggiamcnti provvi-
sori, servizi. linee ferroviarie 
per il trasporto dei condanna-
ti. Fu un massacro < senza 
scienza >. un colnssale pogrom 
attuato soltanto con la perfidia 
e con un pugno di mitraglieri. 
Pochi manifesti affissi su tut-
te le strode ordinavano a tutti 
gli ebrei di trovarsi ad una 
certa ora all'incrocio tra tre 
strade (particolare macabro: 
il manifesto spiegava: «nei 
pressi del cimitero*). Un bre

ve viaggio fino a Babyi lar e 
poi. fino al tramonto. il cre-
pitare delle mitragliatrici. Sol
tanto nella prima giornata ol-
tre 30 mila uomini. donne. vec-
chi. bambini, vennero assassi-
nati dopo essere stati costretti 
a schierarsi nudi davanti ad 
una fossa. 

Poco si sapeva. fino ad ora, 
dei tragici giorni di Babyi lar. 
Nel "CI, Evtuscenko aveva 
dedicato all'episodio una lirica 
che aveva destato qualche po-
lemica: qualcuno aveva ac-
colto male in essa, al di la di 
un commosso ricordo degli 
ebrei caduti e della richiesta di 
innalzare in loro onore un mo-
numento. anche una denuncia 
di certi residui di mentalita 
antisemitica. n monumento a 
Babyi lar, perd. si fara. 

E oggi. su lunost (la bella ri-
vista diretta dal romanziere 
Polevoi). Anatolii Kuznezov ha 
iniziato a pubblicare un «ro
manzo documento > dal titolo: 
Babyi tar, che e la possente ri-

MEDICINA 

II cuore 

a tempo di shake » 

Diverse le forme di aritmia e diverso il 

rimedio adatto per ciascuna di esse 

Forse Menenio Agnppa ct avreb-
be ricavato un apologo. per con-
cludere che non vi e un rappor-
to reciproco di dipendenza fra 
il muscolo cardiaco e gti altri 
muscoli del corpo umano. dato 
che questi ultinii hanno bisogno 
del primo per poter funzionare. 
mentre quello funziona anche 
senza di loro. Piu singolare perd 
6 il contrasto sul significato fun-
zionale rispettivo delle due cate-
gorie muscolari, per lo meno nel 
caso di una attivita intensa. di 
sordinata e frenctica. 

Prendiamo la sarabanda di cer
ti balli moderni. dal twist alio 
shake ultimo arrivato; bene, gli 
arti superion e quelli infenori. 
• la testa, e tutto il Ironco. che 
si agitano in ogni senso con ritmo 
indemoniato o al di fuori di qua-
lunque ritmo. tcstimoniano di 
una buona efficienza di codesti 
muscoli: mentre invece se a con 
Irarsi e a contorccrsi in modo 
folle e disordinato e il muscolo 
cardiaco. se d il cuore cioe che 
simuli di danzare uno shake, la 
cosa non e piu la stessa e anzi 
il gitidizjo da trarre e comple-
tamente opposto: un cuore che 
si agiti cos) non testimonia di 
essere efficiente ma. al contra 
rio. minorato. 

Onde la necessita di intent 
nire con adatta terapia per due 
mothi, sia perche il di*ordme 
delle contrazioni vale a dire la 
aritmia di qualsiasi tipo. e gia 
un male per se stesso. una con 
dizione morbosa che provoca sof 
fcrenza. sia percht il suo per-
manere — affaticando ultenor-
mente il cuore malandato — non 
fa che aggravarne il danno. e 
pegciorare cos! la cardiopatia 
originaria. 

La chimiea 
del miocardio 

Le aritmie dunque vanno sem-
pre curate, anche se talvolla ci 
si espone ad insuccessi. i quali 
si giustiftcano col fatto che non 
solo il meccanismo di insorgen-
za di questi disorriim cardiaci 
non e ancora interamente chiari-
to, ma che inoltre esso e diverso 
nelle diverse aritmie. Cid corn 
plica maledettamente le cose. 
comportando una diversity dt te 
rapia per ogni singola forma, e 
pertanto I'esigeroa di diagnosti-
care con esattezza ogni volta 
di che forma si tratti. compito 
non sempre agevole in pratica 
senza un elettrocardiogramma 

In epoca recente si e potuto 
acquisire che tale meccanismo 
e di natura biochimica. e che 
spesso nei dtversi casi vi e un 
minimo di fondamento comune 
che si prospetta la possibility di 
un trattamento curativo comune. 
GH scambi di so«tanze mineral) 
che si svolgono nelle cellule mto 
cardiche provocano in esse scarti 
di potenziale clettrico. a cm si 
debbono I vari stimoh* che rego 
lano la dinamtca cardiaca: se 
tali scambi elettroliticl si cite 
rano (per il venir meno. per 
•semnio. del potassio) ne rirr.ar.e 
torbata la detta dinamica e fl 
wore pulsa in modo irregolare. 

Ecco f*"TBB — y j m o respoo-

sabile delle aritmie. la poverta 
di potassio nell'organismo. Ma 
negli ultinii tempi si e piu spe-
cificamente studiata la possibilita 
di effetti patologici sul cuore per 
carenza di ossigeno nel miocar
dio. e si e visto che tale caren
za e In grado di dar luogo ap-
punto ad aritmie. manifestazioni 
anginose ecc. Come accade perd 
che si determini una simile po
verta di ossigeno? 

Vi e un dato sperimentale as-
sai dimostrativo: stimolando il 
simpatico il consume di ossigeno 
nel tessuto cardiaco aumenta del 
200%. II che prova che una ec-
ccssiva attivita del simpatico di 
quella zona (provocata eventual-
mente ria uno stato morboso del 
cuore) accresce in misura sen 
sibile il bisogno di ossigeno del 
miocardio generando uno squili 
brio fra il quantitativo necessa-
no e quello disponibile. anche se 
questo e in quantita normale. 

/ / potassio 
e Vossiaeno 

E* bene chianre. in altn ter
mini. che si tratta di una caren
za relativa: non e che si riduca 
I'afflusso di ossigeno al cuore. 
dove ma can ne arriva piu o 
meno come sempre. e che il cuo
re ne ha un bisogno aumentato 
a causa dell'ipertono simpatico 
Dopo di che non ci roleva molto 
per pensare al tentativo di vin-
cere le aritmie o asnortando chi-
rurgicamente il simpatico o bioc-
candolo con so^tanre adatte. ed 
e questa second a via che si e 
«eguita. e«:?endo la prima certa
mente piu rischiosa ed incerta. 

Si e incominciato col provare 
alcuni composii chimici gia co-
nosciuti come antagonist! del sim 
patico, ma essi non hanno ri?» 
lato una grande efficacia dato 
che il suddetto loro antagomsmo 
d soltanto parziale. Hanno inve
ce dato pieno successo altn com-
posti analoghi di nuova realiz-
zazione. e son eia alcuni annt 
che si e potuto constatare il sod-
di«facente effetto antiaritmico del 
« pronetakilo» Senoncbe vi si e 
dovuto nnimziare dopo che una 
prolungata somministrazione agli 
animali rivelo che il prodotto 
determinava la comparsa di tu-
mori. 

Negli ultimi due annl si e pas-
sati id un suo derivato. il < pro-
pranololo». detto anche Inderal. 
che oltre ad aver dimo^trato una 
azione antiantmica dieci volte 
superiore non e risultato affatto 
capace di azione cancerogena 
Esso sembra agire sulla fibra 
miocardica sia inihendo la per-
dita di potassio. sia — attraver-
so il blocco del simpatico — ri-
ducendo fl consumo di ossigeno. 
Sicche oggi I'lnderal costituisce 
il medicament o piu sicuro coa 
tro quasi tutte le forme di tachl-
cardie ed aritmie. esclusione 
fatta per la sola (tbrillazione 
atriale o aritmia completa. tn 
cui peraltro. pnr senza eliminare 
fl grave disturbo, e in grado di 
m'ttaarln riducendo la fTeouenxa 
cardiaca. 

costruzione di quegli eventi at-
traverso i ricordi dell'autore. 
le testimonianze dei parenti e 
degli amici. le cronache dei 
giornali del tempo, la lettura 
dei materiali di archivio. Kuz
nezov 6 nato a Kiev nel 1029 
ed oggi 6 uno scrittore abba 
stanza noto soprattutto per un 
romanzo (Conlinuazione della 
leoflenda) e per una serie di 
racconti per I'infanzin La sua 
vita e. fin qui. la rappresenta-
zione tipica della « adolescen-
za » di uno scrittore sovietico. 
Dopo aver pubblicato. giova-
nissimo. i suoi primi racconti 
sulla Pravda dei pionieri, Kuz
nezov si reca, nel '62. in un 
cantiere presso la diga Kahev-
skaia ove fara il falegname e, 
a tempo perso. il ginrnalista. 
Nel 'GO. dono aver ultimato gli 
studi all'Tstituto letterario 
Gorki, prende di nuovo la via 
deH'Oriente e lo troviamo fra 
i costruttori di un'altra centra-
le elettrica. quella di Irkutsk 

E' da qucste esperienze che 
nascono le migliori pagine del 
suo romanzo (che ha suscitato 
qualche rumnre anche in Occi-
dente. dopo che un editore 
franccse ne pubblico qualche 
stralcio opportunamente < la-
vorato > cos! da trasformarlo 
in materiale antisovietico: Kuz
nezov reagi denunciando l'edi 
tore e vincendo il processo). 
Ma I'opera piu importante del 
giovanp autore sara sicura-
mente questo Babyi lar la cui 
prima parte sta riscuotendo 
ora il clamoroso successo a 
Mosca. 

Merita un cenno particolare 
la tecnica usata dall'autore 
per presentare una storia cosi 
sconvolgente. Bahi/i lar 6 
un'opera che non ha assoluta-
mente nulla del romanzo tra-
dizionale. C'e la mano del ro
manziere. del giornalista e. 
insieme. dello storico e dei 
regista cinematografico. Pagi
ne di ricordi d*infanzia — i ri
cordi dei genitori. dei nonni 
e dei eompagnt di gioco — 
si alternano a riquadrati con 
i «decreti > del comando te-
desco. con ritagli di giornali. 
testimonianze dei sopravvissu-
ti. E tutto 6 interrotto frequen-
temente da brevi < discorsi * 
delKaufore ai lettori e soprat
tutto ai giovani. a quelli che 
vorrebbero solo « ballare. can-
tare e fare aH'amore » dimen-
ticando la guerra e mettendo 
in un canto la politica. 

«Tutto quello che ^rrivo in 
questo Hhro e la verita ». dice 
spesso Tautore. quasi timoroso 
e imnaurito di fronte alle tre-
mende rivelazioni che si accin-
Ce a fare La prima parte del 
libro racconta la vita di Kuz 
nezov subito dopo I'occupazio-
ne. 1'arrivo dei tedeschi e dei 
«gialli blu» (i na7isti ucrai-
ni> e i primi appelli alia lntta 
« contro gli ebrei. i polacchi e 
i russi > (che a Kiev come in 
genere in tutta 1'lTcraina. rap-
presentano cospicue minoranze 
di porKilazione) Figlio di un 
enmunista ucraino e di una 
russa amico di racazzi ebrei 
e polacchi. il ginvane Anatolii 
vede na<=cere la tragedia gia 
nei discorsi dei nonni e dei 
vicini di casa. nei primi de 
creti del comando trdesco che 
prometteva la fucilazione a 
quanti si rendevano colpevoli 
delle cose piu diverse. Assistr 
alia cacdata degli ebrei dacli 
uffici e da gli imnianti della 
radio di Kiev, alia distrurio 
ne improv\-isa della via prin 
cipale della citta. alle prime 
rappresaglie Poi la erande 
traccdia Gli ebrei. senza ren
ders! assolutamente conto di 
essere In procinto di mmpicre 
l'ultimo viatrcio. recandosi al 
luogo deirappunfamento. pen-
sano semplicemente ad un tra-
sferimenfo. ad un nuovo triste 
inverno da affrontare lontano. 
Ed escono di casa — come vo-
Cliono gli ordini — coi vestiti 
pesanti. i risparmi. e i pochi 
beni traspnrtabili. 

II massacro e raccontato da 
ana delle noche soprav\-issu 
te. Dina Mironovua Proniceva. 
at trice del teatro delle mario
nette. che riusd a salvarsi 
grazie al fatto che il suo li 
bretto di lavoro mancava del 
nome ebreo di ragazza e re-
cava soltanto fl cognome russo 
del marito Ma tutto intomo a 
Babyi lar, per giorni e giorni 
si sent! crepitare fl mitra. Al-
i'inizio. in citta si pensd ad 
esercitazioni militari dei te-

rita si fece strada. Parlaro-
no i primi testimoni: un ragaz-
zo di 14 anni, figlio di un 
cocchiere che riusci a fuggire 
risalendo carponi una monta-
gna di cadaveri; contadini di 
un villaggio vicino che rag-
giunsero il campo ed ebbero 
davanti agli occhi Tallucinante 
visione di migliaia di uomini 
e di donne. ammassati nudi. 
che aspettavano in silenzio la 
morte. 

La prima parte del libro si 
chiude con testimonianze sul
la vita in un campo di pri-
gionieri di guerra presso Kiev. 
quello di Darniza dove mori-
rono centomila soldati. !Joi c'e 
quella che e forse la parte piu 

interessante del libro: la pre-
sa tli conoscenza della citta 
della terribile vcrita del mas
sacro. 

Come 6 noto, poco dopo l'oc-
cupazione, l'Ucraina fu per-
corsa da un vigoroso movi-
mento di lotta partigiana che 
i tedeschi non riuscirono mai 
a domare. Ma questa b gia ma
teria della prossima puntata 
di « Babyi lar >: un libro che 
non 6 solo un omaggio agli 
ebrei di Kiev caduti per mano 
nazista. ma anche un terribile 
atto di accusa contro la guer
ra. un appello ai giovani e 
agli adulti perche non dimen-
tichino. 

Adriano Guerra 

bibliofeca per tutti 

// socialismo 
prima di Marx 

La polemica contro le forme 
critico-utopistiche del socialismo 
e la polemica contro l'anarchismo 
sono due costanti dell'opera teo-
rica e politica di Marx. La con-
cezione moderna del socialismo 
nasce e si a Henna infatti grazie 
a un distacco dalle tendenze del 
pensiero rivoluzionario che si so
no sviluppate prima di Marx o a 
fianco del marxismo. Ma in quale 
rapporto sta esattamente Marx 
con quel pensiero rivoluzionario? 
Palesemente in un rapporto di 
discontinuity, ma solo in un rap
porto di discontinuity? Sono que
stion! che due ottimi libri, ap-
parsi da poco nelle edizioni eco-
nomiche. sollevano e invitano a 
sollevare. Ci riferiamo a 11 so
cialismo prima di Marx, cntolo-
gia a cura di Gian Mario Bravo 
(Roma. Editori Riuniti. 1966 lire 
900) e a L'nnorcfiia. storia delle 
idee e dei movimenti libertari 
dello studioso americano George 
Woodcock (Milano. Feltrinelli. 
1966. L 900). La prima ptibblica-
zione offre. accompagnata da 
esaurienti introduzioni. una serie 
di testi del primo socialismo fran-
cese. jnclese e tedesco (testi che 
vanno dalla Rivoluzione france-
se a| prequarantotto e sono. fra 
gli altri. di S. S:mon. Fourier. 
Blanqui. Considerant. Owen. Wei-
tling. Blanc. Proudhon. Cabet). 
La seconda puhblicazione forni-
sce sia un profilo dei maggiori 
rappresentanti dell' anarchismo 
(Godwin. Stirner. Proudhon. Ba-
kunin. Kropotkin. Tolstoj). sia 
una storia del movimento anar-
chico. fino al 1939. e soprattutto 
franccse. italiano. spagnolo e 
russo 

Come valutare dunque il pnmo 
socialismo e l'anarchismo? Da un 
lato. e certo che I'uno e I'altro 
«ono fenomeni mo!to complessi. 
E' un pregio del lavoro di Gian 
Mario Bravo mostrare puntual-
mente come quello che nei ma
nuals di stona si dice sommaria-
mente socialismo utopistico consti 
in renlta di una pluralita di ten 
denze. con diversi obiettiri no-
lemici. con diverse prospettive 
sociali. con diversi metodi di 
!otta (dalla predicazione e l'esem 
pio alia rivoluzione e alia lotta 
di classe). con diverse matrici 
cultura li (dal enstianesimo evan-
gelico al materialismo illumini-
stico) Da un altro lato. e certo 
che sia il proto^ocialismo sia 
l'anarchismo hanno limiti fortis-
«imi. Marx e la trad.zione marxi-
sta li hanno mesM in luce am-
piamente Nel primo socialismo 
sono la negazione rozza e glo-
bale della societa moderna. o 
!"utopismo. o il morahsmo. o l*as 
senza di una vi*ione au'onoma 
del movimento opcraio. o il n-
fiuto o una concezione errata del
ta rivoluzione. NeM'anarchismo e 
soprattutto Tindividualismo astrat-
to. I-o stesso Woodcock, che pure 
traccia una rico«truzione sim-
potica del movimento anarchi-
co. riconosce reahsticamente che 
si tratta di un'esperienza limi-
tata e che si e qtiindi di fatto 
dissolta diventando «un fanta-
sma che non ispira paura ai go
vern! ne speranza ai popo'.i >. 

Ma. premesso questo. che cosa 
di caratteristico e di unitario s*a 
al fondo di queste esperienze di
verse? Che cosa resta di e^e7 II 
motivo di fondo riteniamo sia da 
individuare nel radicalismo rivo 
luzionario. nella contestazione pro-
fonda della societa esistente. nel 
disaccordo di principio coo il pre-
sente. E questo motivo fonda-
mentale e proprio quello rispetto 
si ; ^ £ Marr. al di 11 della sua 

critica. cosl spesso resa espli-
cita per ragioni polemiche, si 
colloca in un rapporto di con-
tinuita. Marx scrive net Manife
sto: < Gli scritti socialist! e co-
munisti consistono anche di ele-
menti di critica. Essi attaccano 
tutte le fondamenta della societa 
esistente. Hanno quindi fornito 
materiale preziosissimo per illu-
minare gli operai .̂ 

In modi diversi, infatti, primo 
socialismo e anarchia accentuano. 
da una parte, la dimensione della 
negazione della societa borghese, 
dall'altra. complementarmente. la 
dimensione finale, la visione della 
societa libera o umana o socia-
lista. I) primo socialismo muove 
dalla constatazione della miseria 
e dell'insicurezza dei lavoratori. 
e della cattiva organizzazione 
della societa presente. e conclude 
che. con l'eliminazione della pro-
prieta privata. puft essere costi-
tuita una societa dove regna l'ar-
monia. dove tutti gli uomini han
no uguali possibilita. dove si ha 
una reale comunita. una reale 
uniftcazione del genere umano. 
E Marx fa proprie pienamente 
sia la critica sociale-economica 
del capitalismo. sia la prospettiva 
di unificare il mondo degli uomi
ni: su tali questioni. relative 
alia natura stessa del socialismo. 
Marx procede sulla stessa linea 
dei primi socialisti. In modo ana-
logo e diverso. l'anarchismo fa 
una critica spietata del presente. 
Ma la sua percezione del pre
sente non arriva a coglierne le 
radici profonde. Vede nel pre
sente soprattutto e genericamente 
la centralizzazione politica ed 
economica. 1'uniformita che di-
sindividua I'individuo umano. il 
totalitarismo. Piu che espressione 
delle aspirazioni del proletarialo. 
esso e espressione della ribellione 
di quei ceti sociali (artieiani. con
tadini. nohili) che. di fronte alle 
tendenze dominanti del mondo 
moderns, non hanno saputo adat-
tarsi e hanno tentato di elu 
derle. E tuttavia quegli elemen-
ti che l'anarchismo sottolinea 
— la protesta contro la sostan 
tificazione di cid che dovrebbe 
essere sodale. Timmagine di 
una societa in cui 1'individuo 
s;a realmente il libero prota-
gonista — sono motivi straordi-
nariamente importanti: e Marx 
ii accoglie nella sua concezione 
del comimismo. Si ricordi la ce-
lebre affermazione del Manifesto. 
largamente ripresa nella Critica 
del pToaramma di Gnlha: c II K-
hero srilirppo di ciascuno e la 
condizione oer il libero sviluppo 
di tutti» 

Raccomandiamo dunque viva-
mente queste due pubb!:cazioni 
che non si esauri«cono nel farci 
conoscere la preistoria del marxi 
smo. le vicende di due filoni 
estinti. o quasi, del pensiero rivo-
lur'onario. nel farci prendere co
noscenza di ciA che Marx ha 
negato e superato Es«e cettano 
luce su alaini temi teoriri es-
senziali — la critica della society 
borghese. 1 carattert della so
cieta futura. 51 rapnorto fra so
cialismo e liberta individual!, il 
conflitto fra le stnitture della mo
derna vita sodale e rindividuo — 
temi che Marx ha ripreso. ha 
svolto piu o meno esauriente-
mente. ma ha in ocni modo inte-
grato nella concezione modema 
del socialismo ed ha (ne 3iamo 
ben consapevoli oggi che sono al 
centra di grandi dibattitf) affidato 
airulteriore elaborazione del pen-
siero socialista. 

Aldo Zanardo 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

La «Storia» di Erich Eyck 

WEIMAR: IL PR0L0G0 

DELLA TRAGEDIA TEDESCA 
Lo storico, di formazione liberate, fornisce un quadro vasto ma tendenzioso delle vicende della 
Repubblica — Le gravi responsabilita della socialdemocrazia, dal compromesso politico con i con-
servatori alle repressioni antioperaie — Come fu aperta la strada al cancellierato di Hitler 

La folia davanti al Teatro 
nazionale di Weimar, dov« 
era riunita la Costituente, 
attende di conoscere I'esi-
to delle elezioni del pre-
sidente della Repubblica 

« // cancelliere fu informato verso le 11 dal Quartiere generate che il Kaiser s'era 
deciso ad abdicare. Entro una mezz'ora doveva giungere la versione esatta della notizia. 
Poiche questa veniva e non veniva, alia fine il principe decise, per salvare /'istituto del
la monarchia. di rendfre note per le 12 Vabdicazione del Kaiser e la rinuncia al trono del Kronprinz. Ma 
anche questo non arresto il corso degli eventi, poiche alia stessa ora giunsero i socialdemocratici per 
dichiarare al principe Max che assumevano il potere. 11 principe \ece Vunica cosa che ancora ali era 
possihile, rimettendo ad Ebert la 
carica di cancelliere del Reich. 
Quando alcune ore dopo si separo 
da hii ()li disse: Signor Ehert. le affido il 
Deutsches Reich!, ed Ebert rispose: Ho 
perduto due figlioli per questo Reich. 
Cost — racconta Erich Eyck. nella sua 
Storia della Repubblica di Weimar. (1) — 
nacqne la prima repubblica tedesca. Era 
il 9 novembre del 191H. Da cinque giorni 
le navi da guerra della superba flolta del 
Baltico avevano issato la bandiera rosso. 
L'incendio rivoluzionario scuoteva la Ger-
mania. Alia rimlta dei marinai di Kiel 
seguiva immediahimente I'inzurrezione 
dei lavoratori di Monaco di Baviera che 
YrAto novembre dich.zravano decadula 
la dinastia dei Wittehbach e proclama-
vano la Bepubblica. A Berlino. la ten-
sione rivoluzionaria cresceva di ora in 
ora: all'alba del 9 novembre. poche ore 
prima dell'abdicazione di Guglielmo U, 
le masse operaie abbandonavano i sobbor-
ghi popolari convergendo verso il cuore 
della citta ed il quartiere gorernalivo. 
Philipp Scheidemann. socialdemocratico. 
prima ancora che Guglielmo 11 annun-
ciasse la sua abdicazione. proclamava la 
Bepubblica sulle gradinate del Reich
stag, davanti a decine di miqliaia di la
voratori. Quella repubblica di cui i diri-
genti socialdemocratici avrebbero volen-
tieri fatto a meno e che fino a tre 
giorni prima avevano ccrcata in tutti i 
modi, disperatamente. di evitare. Pro
prio per hocca di Friedrich Ebert essi 
avevano fatto sapere al nuovo coman-
dante supremo dell'esercito. generate 
Groener, perche riferisse a Guglielmo 11. 
che si sarebbero accontentati di tuna 
monorchia parlamentare con ispirazione 
sociale >. 

II governo Ebert 
Senza la pressione popolare. senza la 

riv-Ata dei soldati che si rifiutavano di 
sparare sui marinai della flolta del Bat 
tico e facevano causa comune con essi. 
senza Vinsurrezione degli operai in quasi 
tutti i arandi centri industrial') del pae-
se. in Germania sarebbe tutt'al piu ca-
duio il Kaiser: ma gli Uohenznllern 
avrebbero enntinuato a reanare. Kella 
stessa mattinata in cui le masse operaie 
si metterano in movimento verso il cen
tra di Berlino. il Vonvarts (< Avanti». 
organo del Partita socialdemncraticn) 
scrivera: c La prosnettira di dover Int-
tare in una ginvane repubblica forse 
trent'anni con i Don Chisciotte monarchici 
e di vedere percid ostacolata la necessa-
ria eroluziove interna non $ delle piii 
Qraderoli v 

Frn dalle sue prime seltinane di vita. 
infalti. la Repubblica ebbe vita difficile: 
ma non tanto per i temuti «Don Chi
sciotte monarchici >. Furonn pronrio gli 
uomini pnriati al potere dalle folle rivo-
luzinnarie che si preoccvparorto di ma-
cere piii agli arrersari della Repubblica 
che ai suoi partiaiani Tl Qorerr.n Ehert. 
anzi il c Consiglio dei co^nmissarj del 
popolo». come era sfafo chiamato. rep-
p?/r<» due mesi piii iardi si era gia con-
quistato la piena fiducia del comando 
supremo dell'eserciio Fu uno dei commis-
sari, Gustav Koske (sociahiemocratico), 
che si incaricd addirittura di reprimere 
scioperi e manifestazioni di operai e di 
soldati € Qualcuno dorra pur fare la 
parte del mastino — disse — io non 
ho paura di una tale responsabilita» 
Qrganizzo migliaia di giovani sbandnfi 
che erano appena stati smnbilitati dal-
Vesercito (dopo la firma dell'arr;i<iiizia 
I'll novembre 1918. che avera posto fine 
alia guerra). Ii affidd alle cure di uffi-
ciali che non aspettavano^altro e poi Ii 
scararenfo confro le masse popolari Fu 
in quelle tragiche giornate berlinesi del 
Oennatn JPI9 che vennero pure assassi 
nati Rosa Luxemburg e Karl Liebk-
necht. 

Doveva continuare cosl. di tragedia in 
tragedia, la storia della prima repub
blica tedesca. Incoraggiati dall'otteggia-
mento dei rwpoiwabili del governo, i 

Don Chisciotte monarchici vennero pun-
tualmente fuori, ad ww ad uno. Fu cost 
un moltiplicarsi di violenze. di assaszinii. 
di congiure. A Monaco veniva ucciso per 
la strada Kurt Eisner, presidente del Con
siglio bavarese: qualche mesc dopo. il 
1919 si chiudeva con I'assassinio di Hugo 
Haase. capo dei « socialisti indipendenti > 
die. non condividendo la politica dei so 
cialdemocratici e delta loro rapprcsen-
tanza al governo. si erano staccati dal 
partita schierandosi alia sua sinistra e 
trnvandosi spesso al fianco dei comu-
nisti. 

Continui intriqhi 
Ala il peggh doveva ancora venire 

Nei primi mesi del 1920. a Berlino. un 
funzionario prussiano. Wolfgang Kapp. 
anpoQgiato dalle truppe di un comandante 
ribelle. prendeva il potere. si autoprocla-
mava cancelliere. costringendo alia fuga 
il governo che trovava un primo rifugio 
a Dresda. Soltanto uno sciopero generate 
che paralizzava la capitate e isolava 
Vawenturiero. mise rapidamente fine al 
t putsch » (sintomatico che Vappello alio 
sciopero generate rccava. c senza la loro 
autorizzazione ». anche le firme di Ebert. 
nel frattempo designato presidente della 
Repubblica e dei ministri socialdemo
cratici). 

11 € putsch » di Kapp aveva comunque 
risvegliato In spirito rivoluzionario dei 
lavoratori tedeschi Questi erano nrmai 
ben sicuri di avere ben poco di huonn da 
attendersi da un governo che savera 
tisare il metndn iorte soltanto quandn si 
trattava di colpire le masse popoFari: ma 
che tnllerava o non affrontara le rio-
lenze e gli intriohi delle fnrze reazinna-
rie. 11 proletariato della Ruhr, insnrtn 
dopo il * putsch *. non avera ahhandonatn 
le armi anche quando Kapp era statn 
spazzatn via. non arendn nttenuto dal 
generate Watter. che comandava la 
Reichtirehr fesercilo) nella regione. un 
preciso imvegno di lealtn v?i confront! 
della Cnstituzione repnbblicana 11 po
tere rimaneva nelle mani degli operai 
per diverse settimane finchc" il solitn so
cialdemncraticn il ieputntn Karl Sere 
ring, che allora era enmmissarin del 
Reich per la regione. si incaricara di 
chiedere l'interrenln massicrin dell'eser 
cito La repressinne. come rienrda In 
stesso Serering. fu enndntta enn fucila-
zioni snmmarip. arresti in maisa. torture 
di priqinnieri 

Quanta fosse popolare la nolitica an 
vernatira pun essere dimnslratn dai 
risiillati elettnrali del d giuqno 1921 1 xnr-
titi della coalizinne gorernntira fi sncial-
dernoerntici arerann imbarcato vel oa 
rernn il part itn di Centra e quello Demo-
craticn. il prima cattnlicn ed il seenndn 
liberate) dnrettern svbire una auten'.ica 
catastrofe. pastandn da 19 a 11 milinni 
di rati complessiri A sinistra, i rnti 
aumenlarano da 2 a 5.3 mih'om. le desire. 
vurtroppo. salivano da 5 / a 9.1 milinni di 
rati 

• • • 
Sarehbp trnppn lungn snltantn Veler.ca 

zinve degli intriohi e degli attrntati com-
piuli cnnlrn la Repubblica e dei continui. 
sempre piii arari. cedimenti sneintdemn-
crnlici Scnrrendn questo drammatico in-
dice di avrenimenti (e di trndimenti) 
si comprende verche Hiller ahbia pnlutn 
con tanta facilita conqnistare it potere 
1M rita delta Repubblica era stata mir.ala 
dal di dentro ed attaccata impudente 
mente ed impuvemenle dnl di fuori. non 
solo da quei Don Chisciotte monarchici 
di cui avera parlatn il « Vonvarts >. Chi 
la snsteneva, le masse popolari. veniva 
apertamente combattulo. 

Percid quando, alia morte del presi
dente Ebert. il 28 febbraio 1925. si trattd 
di eleggere il nuovo capo detto Stato, la 
situazione era ormai matura per dare 
alia Repjbblica quello che, seppure a di-
stanza di tempo, si sarebbe nrelafo co
me il colpo di grazla. Irrimediabitmente 
divise le sinistre, screditati i socialdemo
cratici (anche se a quell'epoca non divl-

devano piii la responsabilita anrcrnati-
va). i partiti di destra riuscirono. con-
lizzandosi. ad eleggere presidente il feld-
marcsciallo Paul von Rencckctidnrff mid 
llindcnhurg. fedele scrvitore del Kaiser. 
naturalmcnie monarchico fin nelle midnl 
la, come pnteva essprlo snffan'o un al-
tissimo ufficiale della veccJiia Reich-
swehr. 

11 « vecctiio signnre». che nnn rnlcra 
riennosccre neppure i cnlori ncrn rosso 
oro della bandiera repuhblicana. fu ph't 
un monarca che un presidente Prima di 
appoggiare sempre piu nncrtamente le 
desire, tlindenhnrg per mise comunque 
sia pure a malincunre. un ritnnin dt>i 
socialdemocratici nel governo N'ou rhhn 
a pentirsene. poiche i ministri delln SnD 
entrati nella « grande cnalizione t si com 
vortarono ne piii. nc menn dri liherali. 
Nei due anni di vita della « qrnndc cna 
lizione» fu dato impulsn al riarmn (la 
enstruzinne dei primi inrrnciatnri renne 
decisa dai socialdemocratici al anrernn 
nnnosiante Vopvosizione del nnrtitn). fu 
comniuto Veccidio del Primn Maqqin 1929 
a Berlino (la pnlizia comandnta da un 
soeialdemoeratica sparn sui cortei dei la
voratori: 7 mnrti. 100 feriti) furnnn an-
nullati gli aumenti salariali ottenuti dai 
lavoratori metallurgist 1 disnecuvnti. in 
quel periodn. erann salili a 2 milinni 600 
mila. 

E' il prolnqn delta traacdia tedesrn. 
Facendn largamente usn dell'art 4% della 
Cnstituzione e di leggi eccezinnali che an
che i socialdemocratici averann annrn-
rain. Hindenhurg prese sempre piu a 
c rennare» n rolp? di decreti. esautn-
rondo il governo * Le storir dei pnrtiti 
mi sonn venule a nnia .. ». dircra E in-
tanto nnminara ministrn drqli interni it 
generate Grnener. ch'cra pin stain enmnn-
dtmlp supremo drU'escrcitn e pni mini
strn della Rcichiirchr 1 nnzisli. indistur-
bati dalle antnritn. vrntctli dnll'nscrcito 
e dalla pnlizia. finanziati largamente da-
gti industriali. direntnrann sempre pfii 
aiidaci e. purtranpo. facendo lera anche 
suite massp disnecupate (quasi sei milin
ni di pcrsonc) ennquistavann miiinni di 
vnli. 

I/ex-carcerato 
II 27 gennaio 19.13. ricerendn alcuni qe-

nerali. Hindenhurg affermara: * Signnri. 
non vorrannn aspcttarsi che in nnmini 
cancelliere questo ei carceratn bnemot ». 
Tre ginrni dnpo il presidente della Re
pubblica (che era statn rieletto nnn piu 
cni voti delle desire, ma con quelli del 
centro e soprattutto dei sncialdemocra-
tici). firmava la nnmina di Hitler. I>r 
carcerato bnemo. a cancelliere. Era I'ml-
zio della fine per la Repubblica (vhsuta 
14 anni), per i sncialdemncratici. per i 
sindacali. per tutti > deTnocrafici. Sol-
fanfo i comixnisfi, per anni. avevano 
combattulo nelle strode per cercare rfi 
*barrare Varanzata nazista. Era stata 
una eroica. ma purtmppo inutile bat-
taglia. 

• • • 

Erich Ei/ck. I'autnre di questa ampin 
storia delta RepubWca di Weimar, & sta
to urto speitalore delta tragedia tedesca. 
Anzi. di piii: egli stesso. liberate, magi-
strata a Berlino. fu cosirctto dal nazi-
smo ad abbandonare la sua patria. Ma 
questo non gli ha impediio, scrivendo m 
esihn a distanza di mnlti anni la sua 
€ Storia ». di mantenere immutato il giu-
dizio sul movimento operaio e sui partiti 
ch'esso ha espresso in Germania. Anche 
VEditore ha avvertito la faziositd del 
giudizio. < Da questo stesso punto di vi
sta — ha scritto in una nota particolare 
— possiamo comprendere lo scarso in-
teresse dimostrato verso i fatti sociali 
e verso lo stesso movimento operaio 
tedesco. nei cui confront! certe pagine 
dello Eyck possono apparire decisamente 
ina;usfe >. 

Piero Campisi 

1) Erich Eyck: Storia delta RepubbHrn 
dt Weimar. Einaudl Editore, par MS, U ' 
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