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SCIENZA E TECNICA 

• • • • • • • •»•» » • 

La tragica fine di Donald Campbell ripropone 
il problema dei «records» assoluti di velocitd 

Quando gli scafi 
volano come aerei 

DIBATTITI E CONFRONTI: 
i problemi della «nuova societa» 

Marx nelPazione 

«L'Uccello Azzurro» dalla terra all'acqua — Che cos'e la formula costruttiva «tre 
punti - motore a getto» — Gli effetti del vento e delle onde alle altissime velocita 

Ancnra una volta un tragi-
eo evento ha unito il nome il-
lustre dclla famiglia Campbell 
p qucllo prestigioso del Blue-
hircl. I'Uccello Azzurro. nnmc 
con il quale i Campbell, padie 
e figlio, hanno sempre chia-
mato i lorn mez/i da record. 
sia su terra che su acqua. 

Campbell padre. Malcolm. 
pilota d'aviazionc durante la 
prima guerra mondiale e cor-
ridore d'auto suhito dopo. co-
mincio ad inseguire il record 
mondiale di velocita terrestre 
suhito dopo il 1!)?(). e lo con-
quisto nel 1921 (2.Ti all 'ora) per 
miglinrarlo I'anno dopo (243 al
l 'ora) . II fnseino delle alte ve
locita. la corsa verso nuovi re
cord. la lotta contro il crono-
metro I'avevano ormai affer-
rnto. e non lo lasciarono piu. 
fino alia sua morte. che lo col-
se. tragica ed improvvisa. men-
tre inseguiva un nuovo record. 

Nel 1027 seese in pista il pri-
mo « Uccello Azzurro». auto
mobile da compctizione fatta 
enstruire da Campbell espres-
samente per conquistare nuovi 
record assoluti di velocita su 
te r raferma: comincid cosi una 
intima collaborazione tra il pi
lota. e i costruttori dei motori. 
dei telai. delle gomme. degli 
organi meccanici. che permi-
se di portare progressivamente 
il record da 2R0 all 'ora (1927) a 
limiti sempre piu avan7ati. 
Dal 1931 al 1935. il record fu 
hattuto. sempre da Campbell. 
con il suo nuovo poderoso Uc-

I racconti 
di Tennessee 

Williams 

si tien conto sempre della resi-
stenza all*avanzamento presen-
tata dall 'aria. e dei possibili 
effetti del vento. in particolare 
delle raffiche laterali. Si ve-
de subito che per veicoli non 
molto veloci. tali fenomeni. 
seppure sensibili agli effetti 
della velocita di marcia. non 
sono pero determinant! agli ef- pista 

e dalle resisten/e all 'avaiua-
mento. carat tenst iche che non 
cambiano quale che sia la 
struttura del veicolo. Superare 
tali harr iere significa aumenta-
re sempre piu rapidamente la 
pericolosita: i 2.~>0 all'ora co 
stituiseono un limite gia mol
to pericoloso per un'auto su 

Donald Campbel l , una recente foto, accanto ad uno dei reattor suo Bluebird 

*-^^^y^/^^^y^y t \ j ^ / \ / \ y \ / \ t 

Tennessee Williams e stalo =; 
per anni I'espressione vivente = 
del gusto teatrale in America, =E 
• non soltanto in America. = 
M a Will iams non e solo I'au- = 
tore di lavori nolissimi, come = 
c Zoo di vetro », c Un t ram = 
che si chiama desiderio >, c La = 
gal ia sul tetlo che scolta», = 
€ Baby Doll t . Will iams si r i - = 
presenla ora con un volume = 
edito da Einaudi che racco- = 
glie « T u t t i i racconti > suoi, = 
e documenta un'attivita tut- S 
t 'altro che secondaria o mar- = 
ginale, che a m i consente di = 
approfondire la visione dei S 
suo mondo poetico. Un mondo = 
che affonda le sue radici nella = 
degradazione. Esplorando im = 
pietosamente I bassifondi di = 
New York , Will iams sa dare = 
come pochi scrittori il senso = 
dclla solitudine dell'uomo di = 
oggi, perduto in una foresta = 
di simboli ostili, di cose e per- = 
tone che oppongono la mede- = 
alma Indifferenza alio spetta- = 
colo della sua caduta. = 

cello Azzurro. ben cinque vol
te. e precisamente portato a 
396 all 'ora nel '31. a 408 nel 
*32. a 437 nel '33. a 443 e poi 
a 485 nel 1935. 

Dopo aver superato il presti-
gioso traguardo delle 300 mi-
glia orarie . circa 485 chilometri 
orar i . Malcolm Campbell lascio 
la conquista dei record su ter
ra . lascid la famosa pista na-
turale del Lago Salato e si 
dedicd ai record sull 'acqua. Si 
fece costruire un nuovo Uccel
lo Azzurro, questa volta uno 
scafo. e nel 1937 conquisto il 
record assoluto con 208 all 'ora. 
e lo portd. I'anno seguente. a 
211. Con uno scafo piu potente. 
equipaggiato con un motore di 
aeroplano. portd il record, nel 
1939. a 227 all 'ora. Dopo la lun-
ga parentesi imposta, dagli 
eventi bellici. Campbell ripre-
se la sua attivita con un nuovo 
«Uccello Azzurro» equipag
giato con un motore a turboeli-
ca . e con questo trov6 la mor
te il 31 dicembre del 1948. 

La morte di Malcolm Camp
bell. anche se non se ne puft 
essere matematicamente cert!. 
fu imputahile aH'insorgere di 
violente. impreviste vibrazio-
ni. che portarono ad una ve
ra e propria disintegrazione del 
motore e di tutto lo scafo. Un 
disastro. cine. simile a quello 
che cost6 la vita a un certo 
numero di pilnti di aerei a 
getto dei primi anni del do-
poguerra. 

I due nomi prestigiosi, Camp
bell e Uccello Azzurro. torna-
rono alia ribalta qualche anno 
dopo: il figlio di Malcolm. Do
nald. riprese I'inseguimento del 
record assoluto di velocita per 
scafi. e lo portd progressiva-
mente al limite dei 400 orari . 

La formula costruttiva dei 
nuovi scafi da record, era as-
sai mutata rispetto ai tipi di 
prima della cuerra . Si t rat ta 
va. allora. di scafi veloci. il 
cui assetto era perd sempre 
quello di uno scafo munito di 
elica e di timone. che toccava 
I'acqua con una superficie li-
mitata. concentrata a poppa. 

Gli scafi del dopoguerrn. 
vennero ben presto costruiti 
secondo una nuova formula, la 
cosiddetta c t r e punti >. Essi 
vennero cioe muniti di due pro-
lungamenti laterali . a poppa. 
piu profondi e piu arretrat i 
della par te centrale dello sca
fo. fl natante. una volta supe-
ra ta una certa andatura. pro-
cede cosi appoggiato su t re 
strctte zone, dette appunto « t re 

punt i» . e cioe una verso prua, 
centrale. e due all 'estrema pop
pa, laterali. Si determina cosi 
un triangolo d'appoggio. assai 
largo, e lo scafo. quando pro-
cede a forte velocita, e quasi 
completamente sollevato sul-
I'acqua, riducendo cosi al mi-
nimo la resistenza del mezzo 
all"avanzamento. 

Con uno scafo di questo tipo. 
il primo del genere costruito 
espressamente per battere il 
record mondiale. lo «Slo-Mo-
Shun IV >. Sayres. nel 1950. 
batte il record detenuto da 
Campbell padre, portandolo a 
2G0 e successivamente a quasi 
290 chilometri all 'ora. Fu poi 
la volta di Campbell figlio. il 
quale rcse il suo scafo anco-
ra piu « rivoluzionario » equi-
paggiandolo con un motore a 
turbogetto, piazzato a poppa, e 
circa mezzo metro sopra la li-
nea di « galleggiamento » dello 
scafo: con questo egli portd il 
record oltre i 440 all 'ora. 

La formula costruttiva c t re 
punti-motore a get to» appar-
ve ben presto la piu adatta a 
raggiungere le altissime velo
cita. ma anche tale da mietere 
le sue vittime. t ra le ouali non 
possiamo fare a meno di ri-

i l cordare I'inglese Cobb ed 
nostro Verga. 

C'e da chiedersi. a questo 
punto, il perche di questi di-
sastr i , c 'e da chiedersi se la 
formula in se sia particolar-
mente pericolosa, oppure se al-
t re sono le cause. 

Possiamo subito escludere 
che gli incidenti mortali siano 
imputabili alia moderna for
mula costruttiva in se e per se. 
II pericolo sta proprio (e non 
sembri ovvio) nella velocita 
che scafi costruiti secondo que
sta formula riescono a raggiun
gere. 

Abbiamo visto come il record 
sia stato portato progressiva-
mente dal limite dei 200 al li
mite dei 400 chilometri all 'ora 
e oltre. II record, cioe. si e 
portato. nel giro di vent'anni o 
poco piu. da velocita « te r re -
s t r i » a velocita deeisamente 
« aeronautiche », cosi definibi-
li perche. in queste condizio-
ni. i fenomeni aerodinamici 
acquistano valori determinant! 
agli effetti della marcia e del-
1'equilibrio del natante (o del 
veicolo). 

Quando si effettuano i calco-
li inerenti la progettazione di 
un veicolo terres t re o marino. 

Donald Campbel l a l termine di un tentat ivo d i record r iceve 
le congratulat ion! d i sua moglie Tonia 

schede 

LA RESISTENZA DI DON BEDESCHI 
«Venti anni dj fascLsmo che 

hanno fatto? Valeva proprio la 
pena sventrare le ambe d'Etio-
pia. Ianciar\i strade imperial! 
quando nel cuore dell'Itaha era 
necessana 1'opera sanatnee e 
costruttiva?». E* un sacerdote 
che parla. don Lorenzo Bedescht. 
che. lasciata la Romagna all'in-
domam dell'8 settembre 1943. an-
dava attraversando I'ltalia. sco-
prendo tl vo'.to del nazismo. alia 
nccrca di una Iibrrta fisica che 
mai era venuta meno al suo spi-
rito. 

La terza pubhhcazione che I'l-
stituto Storico della Resistenza di 
Ravenna ha pubblicato al suo 
terzo anno di attivita e. come 
senve Amgo Boldnni nella Pre-
tentazione. < un documento uma-
no che ci restituisce il chma di 

l'inv«rno 194344 >. Ma. se vo-

ghamo guardare agh aspetti piu 
esteriori del volume (L. Bede-
schi. Uno che ha atlratersato la 
Unea, presentazione di A. Bol
dnni. Ravenna. Istituto Stonco 
dclla Resistenza. 1966. 63 pp.). 
possiamo innanzi tutto notare co
me si tratti di pasine scntte da 
un sarcerdote e presentate da un 
comunista. E questo non a caso; 
perchd. quando. I'anno scorso. si 
incontrarono all'Istituto Stonco 
della Resistenza di Ravenna don 
Bedeschi. Ton. Zaccagntm. Tono-
revole Boldrini, il prof. Zacche-
rim ed il segretario deU'Istituto 
e deciscro di dare alle stampe 
il volume, era chiaro in tutti I 
present! il significato impegnati-
vo che assumeva un lavoro di 
tal fatta: esso veniva a rappre-
sentare concretamente il simbok) 
di una rcalta spesso proclaroata, 

mai venficata. Si voleva cioe mo-
strare in questo modo la possibi-
hta di contmuare. su un altro 
piano e a un ben diverso livelto. 
ta continuita dt quel dialogo che 
la lotta di liberazione aveva 
aperto. 

Cosi. quando Boldrini racconta 
sinteticamente la vita e le bat-
taglie di don Lorenzo (un prete 
che gia net 1935 si era fatto no-
tare per attivita antifascista) of-
fre un quadra della provincia di 
Ravenna durante il fascismo e 
la lotta di liberazione. semphce 
e preciso, che non pud trascura-
re e non trascura gli elementi 
di fondo che carattenzzano la 
valorizzazione politica della mas-
sa ravennate e la sua lenta, ma 
sicura, conquista di una coscien-
xa di clisse. 

Quando. poi. don Bedeschi nar-
ra le proprie av\-cntura=e penpe-
zie nel lungo viaggio di t re mesi 
da Bagnacavallo alia Ciociana. 
verso le truppe alleate. per ten- : 
tare di ottenere armi e mezzi per 
i partigiani della XXVIII Bnga-
ta. e tutto un mondo popolare 
ed umano che si scopre e che re-
siste e reagisce come pud alia 
brutale violenza nazista. 

La Resistenza. quindi. come 
scelta politica nelle pagine di 
Boldrini; come impulso morale 
e civile nello scntto di don Be
deschi. impulso dal quale nasce 
I'invito di questi. rivolto. con un 
sapore di attualita. a «coUabo-
rare insieme col lavoro alia so-
lidarieta civile >. 

I. c 

fetti della stabilita. Quando si 
superano i 200 all 'ora. perd le 
cose cominciano a cambiare. 

I In campo automobilistico. le 
j vetture da competizione si fan-

no sempre piu basse e larghe. 
I con pneumatici grossi e jiesan-
i ti. per offrire la minor resisten. 

za possibile aH'avanzamento. 
I per aver la massima stabilita 

di marcia. Inoltre esse vengo 
no carrozzate in mode da non 
acquistare « portanza » in nes-
sun caso. 

Gli scafi molto veloci. sono 
intrinsecamente piu sensibili. 
sotto tali aspetti. in quanto. 
mentre l'assotto di marcia di 
una automobile che poggia su 
una solida pista. e sempre lo 
stesso. 1'assetto di uno scafo 
sull 'acqua pud var iare notevol-
mente: I'acqua non e solida. 
ed e soggctta. praticamente 
sempre. ad increspature ed 
onde. 

Se uno scafo in corsa viene 
investito da una raffica di 
vento laterale. anche di debnle 
intensita. fatalmente si incli-
na, ed assume cosi una posizio-
ne particolare. che il pilota de-
ve compensare. Se lo scafo in 
corsa incontra un' increspatura. 
della superficie dell'acqua ne 
deriva sempre un brusco cam-
biamento nell 'assetto di mar
cia: lo scafo solleva il muso 
e poi lo abbassa, o si inclina 
lateralmente in maniera piu o 
meno brusca e piu o meno 
sensibile. Tocca al pilota man-
tenere o r iportare in linea lo 
scafo. che. in parole povere 
«non sta mai fermo >. e cioe 
non mantiene praticamente 
mai un assetto costantc. poi-
che non si possono mai esclu
dere increspature dello spec-
chio d'acqua e refoli di vento. 

Quando le velocita in gioco 
sono molto elevate, queste ine-
vitabili variazioni neH'assetto 
di marcia dello scafo si fanno 
sempre piu pericolose: il vei
colo. infatti. « fende » l 'aria in 
posizione irregolare. asimme-
trica. e la resistenza all'avan-
7amento pud tendere ad accen-
tuare tale posizione irregolare. 
Ai limiti. lo scafo pud trovar 
si in una posizione cosi irrego
lare. da « acquistare portanza » 
e cioe da comportarsi come le 
ali di un aeroplano. che tra-
sformano par te delle resisten-
ze aH'avanzamento. che e una 
spinta orizzontale. in portanza. 
che e una spinta verso l'alto 
Si presenta allora la paurosa 
eventualita di uno scafo lancin-
to a trecento all 'ora. o anche 
piu. che. dopo un oaio di oscil-
lazinni attorno alia sua posi
zione normale. si solleva com
pletamente dall 'acqua. anche 
di due o t re metr i . e « vola » 
per alcune decine di metr i . 
mentre la sua posizione in a r ia . 
si fa sempre piu irregolare. fi
no al rovesciamento o alia « ca-
pottata ». Dopo questo pauroso 
x'olo. lo scafo tocca di nuovo 
I 'acqua. in una posizione qual-
siasi. sempre ad altissima velo
cita. ed il disastro si compie. 
Lo scafo si spezza. si infila in 
acqua. alcuni pezzi rimbalza-
no. poi tutto affonda. La mor
te del pilota e cosa certa. an
che se esso si getta dallo sca
fo o ne viene proiettato fuo-
ri: toccare uno specchio d'ac
qua a oltre trecento all 'ora e 
come cozzare contro un muro 
di pietra a cento all 'ora. E 
questa e s tata . purtroppo. la fi
ne di Campbell. 

Di fronte al ripetersi di di-
sastri di questo genere. viene 
da chiedersi se non sarebbe il 
caso di soprassedere all'inse-
guimento dei record assoluti di 
velocita mediante scafi. (ed an
che di quclli mediante auto-
mezzi di grande e grandissi-
ma potenza). Tutti sanno che. 
normalmente. l 'attivita agoni-
stica in campo motoristico. 
mediante automobili. motocicli 
e scafi, ha un valore tecnolo-
gico di primo ordine. poichd 
permette di sperimentare e 
collaudare nuovj materiali e 
nuove formule costruttive. il 
che risulta poi di grande utilita 
pratica sul terreno industriale. 

Quando si superano certi li
miti di velocita. invece. le co
se cambiano aspetto. Esistono 
determinate bam 'e re rappre-
sentate dalle caratteristiche fi-
siche dell 'aria, dell 'acqua. dal
la forza di gravita, dall 'attrito 

200 
piu 

all'ora sono forse 
pericolosi per uno ancor 

scafo. 
Quanto alle esperienze tecno-

logiche che si possono fare a 
velocita cosi spinte. esse si ri-
feriscono a strutture assai dif-
ferenziate rispetto a quelle che 
vengono reali/zate normalmen
te su scala industriale e inle-
ressano velocita tanto alte. che 
difficilmente putrnnno mai co-
stituire velocita « normali » su 
strada e su specchi d'acqua. 

II sociologo Franco Ferrarott i ha preso 
spunto da una recensione di Mario Ronchi 
al suo ultimo libro — Idee per la nuova so-
cieta — per proporre una discussione sulle 
pagine de I'Unita. Infatti c'e da discutere. 
La critica alia vecchia societa. la nostra, e 
il mezzo per seppellirla e soppiantarla con 
un'altra. E la lotta e il mez^o per criti-
carla. Naturalmente bisogna conoscerla. 
poiche la societa capitalistica del 19G7 non 
e piu quella del 18fi7, quando Marx dava 
alio stampe il primo libro del Capitalc. 
Ferrarotti ad esempio ci informa di s tare 
lavorando intorno all'evoluzione del con
cetto di proprieta. Appunto di questo \or-
rei discutere. 

Ferrarotti ha la sensazione che gli stia 
mancando qualco^a da solto i piedi. i>oi-
che talune categoric strutturali stanno per-
dendo la loro * evidenza ottocentesca ». 
F.gli sente che il concetto di proprieta 

non e piu simboleggiato dal padrone delle 
ferriere. semmai dalla societa per azioni. 
Tuttavia non e impressionato soltanto dall.i 
diffusione della proprieta azinnaria. sco-
perta vecchia di 30 anni: o dall'anonimatn 
del capit.ilo finanziario. scoperta antica di 
fiO anni Ferrarotti e colpito dalla sper«o-
nali//a/ione del capitale Ma non ne ilodu 
re che il capitalismo e sempre meno IM-
ratteri7zato daj capitalisti privati e sem
pre piu dal capitale soeiale Flgli t i o \ a 
anzi che sarebbe « in enrso un processo 
di fcomposiztone del capitale » 

Qui non ci siamo Intanto. il capitale si 
concentra. K questo lo vedono tutti. anche 
chi non parla di monopoli. Ma poi il ca
pitale penetra il tessuto sociale. lo p<ir-
vade. lo possiede. (Se proprio Ferrarotti 
\uol ragionare in chiave atomistiea. guardi 
almeno al flusso di paiticelle che riem 
piono i vuotj della materia, e non al |>ez 
/ctto di uranio che si sprigiona in fram-
menti infinitesiini...). II capitale. portato 
dal modo cap i ta l i s t i c di produ/ione. ha 
camminato assai. Cento anni fa era un 
germe particolare: ora e una realta gene-

rale. Cent'anni fa funzionava all'interno 
della societa. ora e questa che funziona 
al suo interim e cammina al suo ritmo. 
K pertanto Marx e piu valido oggi di un 
secolo fa. quando il capitale non era 
ancora un sistema. 

Ecco dunque che oggi le due cose 
diventano una sola: la proprieta privata 
(dei me/7i di produ/ione) e il sistema 
cap i ta l i s t i c (il rap|wrto di piodu/ione) 
sono sempre piu ogaettivi e meno saqact-
tivi. I nomi di chi comanda — lo vediamo 
in Italia — sono gia ora pochi. In molte 
aziende non c'e piu un proprietary bens| 
il manaaer. c dove c'e, e anch'egh un fun 
/ionario del capitale oltreche detentore 
del patrimonio. II possessore di capitale e 
posseduto dal capitale: come diceva Marx. 
A questo punto il jHitere si presenta. direi, 
come forma sviluppata ed equi\alente del 
la proprieta II possesso come me//o. il 
comando come fine. E' questo che Fer
rarotti subodora. quando parla di « p r i \ a 
ti?7a7ione del pubhlieo »? Forse percepiscc 
la presen/a del capitale privato come pre 
senza pubhlica del capitale: qualcosa di 
economico fattosi jxilitico. cine statale cioe 
sociale 

Ma proprio per questo. Ferrarott i non sj 
deve far confondere le idee. Ougi la di 
scriminante antagonistiea fra classe ope 
raia e classe capitalistica e piu chiar . r 
oltre a non esser mai un <i conflitto d'au 
torita » alia Dahrendorf, e sempre meno 
il rapporto di proprieta e sempre piu il 
rapporto di produzione. il quale si rigenei.i 
e si general i / /a se non viene spezzato. In 
Italia, dove le strutture capitalistiehe e 1 
rappoiti di classe presentano adesso una 
loro «evidenza novecentesca ». non e un 
caso che il movimento operaio abbia cose 
\ ive e moderne da dire in tal senso. per 
tutto l'Occidente capitalistico. Oggi (e meno 
che mai in Italia) la ricerca tcorica non 
pud dunque portare Marx in soffitta bensi 
nell'azione. 

Aris Accornero 
Paolo Sassi I _ i 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

<OPERAZIONE BARBAROSSA».: la guerra di aggressione 
della Germania hitleriana contro I'Unione Sovietica 

ANTICOMUNISTA E DISTRATTO 
LO STORICO ALAN CLARK 

Hitler: uno stratega da « ammirare » ? — Larmamento dell'esercifo sovie-

tico e le ammissioni del nazista Guderian — La verita su Varsavia — La 

condanna a morte del Gauleiter Erich Koch in nome della Polonia popolare 

U n combalt imento per le vie di Stalingrado 

20 luaho 1942. Hitler tele]ona al colon-
ncllo generate Franz Haider, capo dello 
.-itaJo maqfiiore dell'esercito tedesco. Gli an-
ttuncia: < / russi sono fimti! ». H generale 
rispontie: * Dero ammettere che cosi sem-
bra >. 

11 rr.aamo 1943. Guderian telejona a Hi
tler: < A/io Fuhrer. che necessdd c'e di at 
taccare nell'Est quesl'anno? >. Hitler ri-
spomle: « Ha provno raawne. Quando pen-
«o a qvesto attacco. mi si rivolta lo sto 
maco ». 

I. maggio 1945. 11 generale nazista Krebs. 
imzianao la conversazione col maresciallo 
savietico Ciutkov. disse: « Oggi e il 1. mag 
gio. una gran festa per le nostre due na 
zioni >. Rispose Ciuikov: «Per noi e una 
grande festa ogqi. Come vadano le cose 
per roi. e p',u difficile a dirsi >. 

Alia guerra di agaresswne della Germa 
77ia nazista contro I'Unione Sovietica. Alan 
Clark, che viene presentato come < uno dei 
piii gioram e preparatt stortci postbelhc} 
malesi *. ha dedicato il suo ultimo libro: 
Operazione Barbarossa. (Garzanti, pagg 
527. L. 3800). 

Ixi test del libro. fortemente viziato da 
uno spinto anttcomumsta, e Quella di ma 
lutare le capacila mihtari d. Hitler, un uomo 
che € nessvno storico teramente obiettno 
potrebbe trattenersi dcll'ammirare >, e di 
lumeogiare le /inure degli eroi di questo 
cpico conflitto. Chi sono qvesh eroi, se 
condo il bnllante storico bntannico? Prima 
fra tutu, il soldato russo. il ovale pur es-
sendo «gvidato in mamera mconcepibile. 
male addestrato. scarsamente equtpaggia 
to >. cambio il corso della storta con il 
suo coraggio Subito dopo viene il genera 
le nazista Guderian. * I'umco uomo che 
arrebbe potulo salrare il fronte onentale » 
< Os*ervando quest'uomo — scrtre Alan 
Clark —. un tecnico eccezionale alle pre 
se con macchme logorate e con la male 
rolenza degli uomini. e impossible non 
provare simpatia per lui >. Dopo Gude 
nan, viene «il povero generale Vlasov >. 
il rinnegato ufficiale sorietico. giustamen-
te aiustiziato dopo la guerra, defimto dal 
Clark c uno dei piu abili comandanti dell'Ar-
mata Rossa, tradito dai suoi superioh*. 

Buon ultimo, viene Cimkov. d generale che 
r a lume di candcla nel n/uoio di Tsantsa. 
diriae la diiperata guarnujionc di Stalin
grado e che. tre anni piu tardi. dovrd 
accrttare pcrsonalmente la resa d\ Ber-
luio ->. 

liastcrcbbero queste poche osserrazwm. 
ct sembra, per chiarire il carattcre del-
lopera. la quale, pcraltro. c ricca rfi con 
traddiziont. ne poireltbc e*<ere altrimcn-
U. ri.'-tn che. doiHj tutto. sono i sonetici 
che hanno rwlo la querra S, dice, per e-
••empio. come abbiamo into, che il sol
dato russo c male equipaaqiato. ma pot si 
deve ricono*cere che i earn armafi so-
viet.ci « T 34 > sono di gran lunga miqhori 
di quclli tedeschi. tanto che nell'otlobre 
del 1941. i < cannomen della 4 Panzer, 
il cui morale era rima*to gia scosso do
po il primo mcontro con Katukov cinque 
ciorni prima, vidcro ancora una volta i 
foro colpi rimbalzare sulle piastre inch 
nate dei carri russi >. In queglt stessi gior-
n\. proprio Guderian scribe amaramente: 
i Fmo a questo punto abbiamo aruto la 
tupcrioritd m fatto di cam armati. Ma 
da ora in poi la *ituazione e caporolta >. 
Si m*:nua che «le origim del movimento 
partigiano furono tutl'altro che ero-chc e 
hevemente dubbie >. ma poi si deve sen 
vcre che questo movimento dimostrd com-
vittezza e disciplma e che i colpi che m 
ilissc ai nazistt furono micidiah. 

Xessuno dei luaghi comuni anticomumstt 
viene lasciato dal Clark in mezzo alia 
<rada: il bnllante storico inqlese li rac-
coglie tutti. dal e tradimento ai danni del-
I'Kuropa Onentale perpetrato da Roose
velt >. il quale, naturalmente, c e cosi noto 
che non e nccessano nassumerlo». alle 
fosse di Katun. Inutile dire che tl primo 
qoremo popolare della Polonia libera, il 
t Comitato di Liberazione Sazionale > di 
Lublmo. e c il primo nucleo di un governo 
fantoccio comunista >. A tale proposito. tut
tavia. non e privo di interesse aggiungere 
che il Clark, senza volerlo forse, ammette 
che Vir.svrrezione di Varsavia. fu scatcna 
ta, mandando alio sharaglio e alia morte 
decine di mialiaia di persone. in fumio-
ne tostanzialmcnte antisovietica. Serin* in-

Jatti ,1 Clark, dopo aver dato Vannunao 
della costituzione del governo di Lubhno. 
che « se t polacchi di Londra volevano far-
si lalcre. non e'era tempo da perdere ». 

Sempre a proposito dell'insurrezione di 
Yimavta. I'autore scrive che Hitler aveva 
stilato un ordme secondo il quale la citta 
doxeva essere rasa al svolo. ma che poi 
* la rmnavata offenstra russa e la caren-
za di mono d'opera locale » fecero fallire il 
progetth. Tutti sanno. invece. che Varsavia 
fu ras<j al suolo. che i nazistt. con la loro 
con*uela ferocia. mmarono oani casa, tan
to da trasformare Veroica capitale pciac-
ca m un mare di macerie. 

Naturalmente nell'opera del Clark non 
mancano belle pagme, anche se nulla di so-
stanzialmente nuovo viene rivelato sulla 
guerra di aggressione contro I'URSS. Fra 
queste. sono da segnalare alcune descri-
zioni efficaci della barbaric nazista. dei me-
todi spietati impieqali contro gh ebrei i 
pnaiOT.ieri sovietici. la popcAazione delle 
cittd occupate. Efficaci risultano anche al
cuni brevi ritratti dei protagomstt del Ter
zo Reich. Ma anche qui non mancano le 
d.^trazioni addirittura macroscopiche. Per 
fare vn esempio. m ben tre o qvattro oe-
cas.on: si dice che il Gruppenfuhrer ono-
rario delle SS. Erich Koch. Gauleiter della 
Prussia Onentale e Rcichscommissar per 
llJcrama dal 1941 al 1944. non si sa dove 
sia andato a finire. 

Nelle < Kotizic sui capi russi e tede
schi » si dice che di Koch, estradato m 
Polonia nel 1950, non si hanno piu notizie 
A pagina 482 e scntto: « Erich Koch, una 
delle figure piu dctestabili di tutta Vera 
nazista, sopravvisse. Fmo al 1950 riusci 
ad evitnre la deportazione in Polonia. do
ve sembra che non sia mat stato processa-
to >. Modestamente possiamo ricordare al 
bnllante storico inglese che il 9 marzo del 
1959. alle ore ore 13. nell'aula numero 17 
del Tribunate di Varsavia. il Jeroce cnmi-
nale nazista. « in nome della Polonia». 
cenne condannato alia pena capitale. 

Ibio Paoluccf 


