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A CINQUE MESI DAL DISASTRO 

S. LORENZO 
SVENDITA 

| DI TUTTE LE MERCI 
ALLUVIONATE 

La pubbliclstica t de 
alluvlone » nelle edi-
cole della citta (;i 
destra) 

Un nuovo tipo di li- ^ 
juidazione: la vendl- % 

la delle mercl allu-
wicr.ale (a sinistra) 

Rione di S. Croce: 
il r.egozlo fra le 
Iravl (sotto) 

Coi nostri inviati in viaggio per il mondo 

I turisti a Firenze 
visitano Palluvione 

II quaranta per cento degli abitanti ha abbandonato il quartiere disastrato di Santa Croce — La drammatica 
situazione degli alloggi — « Questa benedetta macchina dello Stato » dice il vice sindaco Lagorio — La 
burocrazia blocca I'acquisto delle case per gli alluvionati — II ministro Mancini confida nel nuovo iter 

La tragedia del quattro novembre ha portato alio scoperto un vuoto politico e legislativo 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 28. 

€ Firenze perche ». « The 
flood in Florence », « II dilu-
vio a Firen/e »: la pubblicisti 
ca de ulluvtone trabocca dalle 
edicole, dalle bancarelle del li 
bri usati, v line offerta ai tun 
sti die scendono dai pullman 
in piazza della Signorin. eon le 
cartolme a colon del monu 
nienti e le fotograTie in bianco 
e nero della Firen/e inondata. 
C'e il sole. 6 primavera, la 
fiente viene da molti paesi di 
Kuropa |)er cercare i segni del 
disastro. Francesi, tedeschi, 
dancsi. inglesi osservano le 
immagini di strade e di piazze 
allagalc, poi chiedono dove sta 
quella via che nclla foto appa-
re un groviglio di Tango cose 
e uomini. Cominciano il giro. 
un nuovo tipo di giro, il giro 
« of the flood». del diluvio. 
Percorrono le strade ancora 
sconvolte, sostano davanti ai 
palazzi puntellnti. alle facciate 
delle case segnate da striature 
scure. 1'ncqun 6 giunta a qucl-
I'altczzn. oltre il piano terreno. 
e la nafla ha impresso il segno 
sul rnuro. Si allontanano dalle 
vie centrali rimesse a nuovo. i 
ncgozi hanno riaperto quasi 
tutti. tutto e nuovo nell'intcrno 
i banconi gli .scaffali il colore 
delle pareti. Voltano le spalle 
al rumore di un traffico inten-
so. anche le automobili sono in 
maggioranza nuove. la FIAT 
ha « agevolato » fino al 31 gen 
naio scorso. Entrano in Santa 
Croce. trovano il rione con le 
sue fcritc ancora aporte. ferite 
che paiono una condanna a 
morte. II quaranta per cento 
dei suoi abitanti lo ha gia ab
bandonato. cercando rifugio 
dove e stato loro possibile tro-
varlo. ccntinaia di famiglie di-
\ i se . bottcghe e appartamenli 
ancora neri di umidita abban-
donati. le porte e le finest re 
apertc. 1'imposta che pcnzola 
sulla strada e dentro le stanzc 
i rottami dcll'arredo. Le vie. 
un tempo piene di vita, sono 
spente. il mercato di piazza 
Ghiberti si chiude presto, c Ap-
pena fa buio s'incontrano po 
che pcrsone per le strade... ». 
Negli anditi scuri anche a mez 
zogiorno. solo la luce gialla di 
una lampadin.i. 1 (nlore della 
muffa ti entra nei polmoni e 
dauli angoli bui ti sembra che 
l'acqua stia per irrompere di 
nuovo. Chi e rimasto nel popo-
lare quartiere di S. Croce, che 
contava fino al trc novembre 
1966 oltre 30.000 abitanti. vive 
nelle case che piii di trenfanni 
fa erano state dichiarate « da 
risanare » c che l'inondazionc 
ha scosso. alcune dalle fonda-
mento. « Ma dove \ado. do\c 
vado? > — ripete. 

L'unico giardino di S. Croce 
porta anch'esso. ancora oggi. i 
segni del diluvio. L'erba e sta-
ta bruciata dalla nafta e non 
rispunta. una patina oleosa ha 
impregnato i rami dei cespu 
gli. i tronchi degli alberi sono 
neri fino oltre i trc metri. i ra-
gazzi giocano tra la polvere. 
rincorrendosi sulla terra arida. 
un tempo aiuola. 

II disastro t'accompagna ol 
tre l'Arno. a Gavinana. Lun 
ghe facciate di cdifici puntel 
late, i locali a pianterreno che 
stentano a tornarc come pri
ma. ed erano neeozi. laboratori 
di artigiani. 1R54 famiglie di 
Gavinana -sono state colpite. 
piu di 500 botteghe d'artigiano 
distrutte, decine e decine di 
aziende commercial! spazznte 
via dalle acque. 

I muri striati dalla nafta. i 
camion della nettezza urbana 
che si fermano davanti ai por-
toni e posano per terra il se-
gnale a triangolo con la scrit-
ta: « pulizia delle cantinc allu-
vionate». gli sbarramenli di 
travi di legno che sorreggono 
i palazzi pericolanti. le Casci-
ne ancora desolate. liberate 
solo dal fango. II giro <of the 
flood > c finito e il turista pud 
tornarc ai colori e alle Iuci di 
piazza della Repubblica e di 

via Tornabuoni. Nei quarticri 
alluvionati rimane la gente con 
le sue angosce di ogni giorno. 
A Sorgane, dove 426 famiglie 
che hanno perduto tutto hanno 
trovato una casa provvisoria 
negli appartamenti non ancora 
ultimati della Gescal e del-
1TCP. si aggiunge un altro gior
no alia loro condizione di c abu-
sivi ». 

II vice sindaco avv. Lagorio. 
del PSU. mi conferma che «lo 
aspctto piu delicato e difficile » 
della situazione della citta. a 
5 mesi deU'aHuvione. «e quel-
lo delle case, dove le speran-
ze ci sono ma le realizzazioni 
ancora no >. Anche Gianfranco 
Rastrelli. della segreteria del
la Camera del Lavoro. e dello 
stesso avviso: < il problema piu 
grave e quello degli alloggi. 
che si arcompagna nll'indebo-
Iimento del potere d'acquisto 
dei salari. airindebitamento 
della piccola azienda. alia man-
cata concessione dei crediti ai 
piccoli commercianti e artigia
ni che non hanno potuto offrire 
le " garanzie " richieste dalle 
banche». I Comitati di quar
tiere. gli organismi sorti men-
tre l'acqua ancora turbinava 
nelle strade per rispondere alle 
urgenti necessity delle popola 
zioni colpite. hanno scritto ri-
petutamente ai ministri. hanno 
inviato dcieeazioni in Cuniutrir 
e a Roma. II ministro Mancini 
ha risposto una decina di gior-
ni fa: « Mi rendo conto del par-

Praga 

Deceduto il 

prof. Heyrovsky 

premio Nobel 

per la chimico 
PRAGA. 28. 

L'accademico cecoslovacco Ja-
roslav Heyrovsky. Premio Nobel 
per la chimica nel 1959, e morto 
oggi nel sanatono di Stato di 
Praga: aveva 77 annL 

II professor Heyrovsky acqui-
st6 notoneta negli anni intorno 
al 1930 per i suoi lavon sulla 
polarografia. e pubblico nume-
rosi lavori. Nel 1950 il governo 
cecoslovacco lo nomind diretto-
re dell'Istituto polarografico allo-
ra creato, 

ticolare stato d'animo della po-
polazione la quale, tanto dura-
mente colpita. aspira giusta-
mente a che le provvidenze 
concesse in favore delle zone 
alluvionate vengano attuate 
con la massima sollecitudine ». 
Ai primi di febbraio le tre or-
ganizzazioni sindacali. CGIL. 
CISL e UIL. hanno tenuto un 
convegno sul problema degli al
loggi e le sue prospettive dopo 
l'alluvione. La relazione e sta-
ta tenuta. a nome delle tre se-
greterie provinciali, dal segre-
tario della Camera del Lavoro 
Rastrelli. < Cifre non ancora 
definitive, e certamente in di-
fetto. indicano che soltanto a 
Firenze 14 mila abitazioni. nel
le quali alloggiavano oltre 43 
mila persone. sono inabitabili 
e molte per sempre... Dobbia-
mo dire francamente e con rin-
crescimento che cosl come van-
no le cose ed a distanza di tre 
mesi. non si delinea una ade-
guata soluzinne a breve sea 
denza... Prima deiralluvione. 
soltanto per Firenze erano ne-
cessari oltre 6 mila alloggi per 
far fronte alle piu urgenti ri
chieste dei lavoratori: se si 
aggiungono i quattro mila nuo-
vi alloggi in sostituzione di 
quelli irreparabilmente perduti 
per l'inondazione. si avra la 
cifra di 10 mila abitazioni. co 
me necessita urgente che ri 
guarda soltanto il capoluogo 
senza contare i comuni dell'in 
tera provincia ui Firerize... 
Centinaia di famiglie. costrette 
a dividersi dai propri figli. vi-
vono in condizioni di emergen-
za. alloggiate in alberghi. pen 
sioni. istituti van . Altre mi-
gliaia di famiglie. costrette ad 
abbandonare la propria abita-
zione. coabitano con altri nu
clei familiari. Altre ancora in 
mancanza di alternative stabili 
e durevoli sono ritornate nel 
proprio alloggio umiilo e mat 

capo, c Questa benedetta mac-
china dello Stato... >. 

Perfino per I'acquisto di al
loggi in cui sistemare alcune 
centinaia di famiglie. si 6 fat-
to sentire il peso di una bar-
datura burocratica che nem-
meno la furia deU'Arno e riu-
scita a scuotere. Con un ritar-
do definito « enorme » dai Co
mitati di quartiere, l'ammini-
strazione comunale ha chiesto 
ed ottenuto dal Proweditorato 
regionale alle opere pubbliche, 
la delega per acquistare g!i al
loggi dai proprietari. Senonche 
la sezione regionale della Corte 
dei Conti ha posto il veto: il 
comune non pud compiere siml-
li operazioni. A 5 mesi dalla 
alluvione le scartoffie vagano 
da un organismo all'altro. «II 
Proweditorato alle OO.PP. — 
scrive il ministro Mancini al 
Comitati di quartiere nella let-
tera gia citata — si trova ora 
costrelto ad interessare al ri-
guardo I'lntendenza di Finan-
7a. per iniziare una procedu-
ra del tutto diversa. Peraltro. 
confido che il nuovo iter ora 
seguito venga portato a buon 
esito con la sollecitudine che 
e nei nostri desideri >. 

c Le cose stanno a questo 
punto — dice il vice sindaco 
Lagorio — I'lntendenza di Fi-
r.anza stipulera i compromessl 
di acquisto. poi si vedra a qua
le organo statutario intestare 
gli alloggi comperati >. Sono 
trascorsi quasi 5 mesi dal 
giorno dell'inondazione e un 
inverno intero. Per portare a 
compimento i prowedimenti 
di emergenza. come I'acquisto 
di case da parte del Comune. 
il ministro confida nel nuovo 
iter. Una realta drammatica 
come quella messa in luce dal
la piena delFArno. non e riusci-
ta ad aprire una breccia nel 
sistema di controlli. supervi-

i sioni. timbri e carta bollata 

Ucraina: una delle piu 
ricche nazioni del mondo 

Con una popolazione inferiore a quella italiana (50 milioni) ha una produzione e un redriito 
nettamente piu elevati: produce tre volte acciaio, grano, latte — Seconda nel mondo per 
il carbone, prima per lo zucchero — Un forte sentimento nazionale — II problema dell'auto-
nomia culturale e artistica nell'ambito dell'URSS e dei rapporti con le altre Repubbliche 

lentezza. aon indecisione, il go
verno interviene nelle consuete 
forme accentrate e solo in ter
mini di quantita. In alcuni sct-
tori nei quali dovrebbe essere 
operante la legisla/ione regio 
nale — turismo. artigianato. ur-
banislica ed edilizia. agricoltu 
ra — tutte materie di compe 
tenza della Regione. si avver-
te un totale vuoto politico e 
legislativo. L'esempio dell'nc-
quisto di alloggi. dei piani del
la «167» tutt'ora fermi. dei 
miliardi stanziati per l'edilizia 
sovvenzionata che non riesco-
no a trovare la strada di una 
loro utilizzazione, ha posto a 
Firenze il discorso sulla Re
gione e i suoi poteri in termi
ni di estrema drammaticita. 
Un altro esempio pud essere 
dato dal modo con cui vengono 
concessi i crediti ai commer
cianti ed artigiani danneggiati. 
Coloro che non possono offri
re le garanzie che le banche 
chiedono di solito. non ricevo-
no una lira. In Consiglio co
munale noi comunisti lavoriamo 
perche alcuni impegni presi 
dalla Giunta sotto la spinta 
unitaria che si e prodotta nclla 
citta all'indomani deU'aHuvio
ne. vengano portati a compi
mento. dal convegno delle citta 
alluvionate. ai nuovi prowe
dimenti per le zone colpite. al
ia conferenza nazionale sullo 
stato idrogeologico del territo-
rio. alia realizzazione dei pia
ni di zona della 167, alia ela-
borazione del piano intercomu-
nale. Ma. ripeto. mancano pro-
grammi. precise linee di inter-
vento. Siamo ancora, nel mi-
gliore dei casi, all'emergenza. 
Prendi il caso del quartiere di 
S. Croce: il comune ha istituito 
21 gruppi di studio per il risa-
namento della zona i quali do-
vrebbero lavorare isolato per 
isolato. probabilmente ignoran-
dosi l'uno con l'altro, senza un 
piano generale. Ne usciranno 
tuttalpiu dei tentativi di ripri-
stino, di rattoppo. Tempo e da-
naro perduti ». 

L'inondazione di Firenze non 
ha solo portato rovine e morte. 
ma ha messo alio scoperto an-
tiche piaghe e posto alia prova 
la struttura dello stato. II ri-
sultato e un fallimcnto. c Que
sta benedetta macchina dello 
stato... > — rimprovera il vice 
sindaco Lagorio. Giusto. Ma 
c'e anche un'altra macchina. 
anch'essa benedetta: quella. ad 
esempio. che non riesce nem-
meno a far riparare l'unico asi-
lo infantile del quartiere di 
S. Croce. chiuso dal giorno dei
ralluvione. 

Gianfranco Bianchi 

KIEV, mar/o. 
/\ !>ce<)liere I'Ucraina come 

rnela del viin primo v'mguw 
attraverso I'URSS in qualitu di 
inviato dr/1'Unita, 7/ti ha spitilo 
non un generico des'ulerio di 
couoseenza, via una esigenza 
specif'wa: vedere come sin sta
to mol to il problema dell'asso-
ciazione di un grandc popolo 
~ quasi 50 milioni di abitan
ti — in una comunita plurina-
zio/iale come e I'Vnione Sovic-
tica. Non solo fare un bilancio 
del dare e dell'avere (cio che 
I'Ucraina ha dato e cio che lia 
ricevuto nel suo rapporto fe-
derativo con le altre quattor-
dici repubbliche) ma capire in 
quale modo sia stato risnlto it 
« problema nazionale ^ ucraino, 
inteso come problema di svi-
luppo economico e m i l e , di 
irifeffrazione territoriale. di li 
bera originalila culturale. 

L'amicizia, Valleanza fra U-
craina e Russia e stata. altra-
verso i secoli. una esigenza fer-
rea, imposta dalla minaccia 
esterna: quella bizanlina, quel
la tartara, quella ottomana. 
Purtroppo I'unificazione con la 
Russia (1654) non poteva che 
ussumere i caratteri di un 
* male minore* che gradata-
mente riporto in primo piano 
il problema dell'indipcndenza 
nazionale e della emancipazio-
ne dal giogo granderusso de
gli zar. Solo con la rivoluzione 
d'ottobre gli ucraini poterono 
sottrarsi all'alternativa: o la 
dnminazione straniera o la sud-
ditanza all'imperatore russo. 
La repubblica sovietica ucraina 
sorse come Stato indipendente 
il 16 dicembre 1917 e come tale 
/u tra i promotori, cinque anni 
dopo. dell'URSS. 

Nel frattempo essa aveva do-
vuto Uquidare prima Voccupa-
zione tedesca, e poi Vinvasione 
anglo-franco-greca. 

Nella fase piu accesa di que
sta lotta si ebbe Vintegrazione 
delle forze armate con le altre 
repubbliche socialiste indipen-
denti (Russia. Lituania, Letto-
nia, Bielorussia) e quindi uno 
stretto coordinamento politico 
ed anche economico. Ovvia-
mente. prima che Vimpero za-
rista si dissolvesse e Lenin pro-
clamasse il principio di autode-
terminazione, Vavanguardia ri-
voluzionaria ucraina faceva 
parte del partito russo, ma via 
via che il movimento sovietico 
si sviluppava, dal periodo del 
* dualismo di potere » fino alia 
instaurazione del potere ope-
raio e contadino, nazionale, 
cresceva una autonomia di fat-
to che sfocio. nel luglio 1918. 
nella costituzione di un Par
tito comunista indipendente. 

Ho chiesto ai compagni del-
Ustituto di storia del PCU di 
Kiev se. a loro avviso. il prin- i 
cipio di autodeterminazione pro-
clamato nel terzo decreto leni-
nista del novembre 1917 non 
abbia avuto nella pratica una 
attuazione incompleta, specie 
dopo la costituzione dell'URSS 
La risposta e stata che. sotto 
il profilo giuridico, non si puo i 
parlare dell'adesione all'URSS 
come di una limitazione del 
principio di autodeterminazin 
ne, ma se mai come di una 
sua precisa espressione tutela 
ta dal diritto. che la Costituzio 
ne pansovietica proclama. alia 
secessione. 

La sovranita nazionale di oqm 
membra dell'Unione ha subito 
determinate limitazioni nel sen-
so che certi poteri appartengo-
no all'Unione in quanto tale. 
cioe una libera associazione e 
non un'entita statuale estranea 
D'altro canto questi poteri pre-

suppongono una ennrdinazianc 
(e quindi una dhtinzione) giu-
ridica diversa che lappresen-
tano \l grado effctth'o di auto
nomia nazionale. 

Dal punto di vista pratico il 
r problema nazionale * ucraino 
ha ce.s'sn/o di csistere. per I'cs 
senziale. fin dai primi tempi del 
pnterc sovietico. Alia precc-
dente russificazione cconomica 
e culturale e sopravvenuta una 
situazione profondamente diver
sa: i confini della Repubblica 
coincidono essenzialmente con 
i confini etnici, la lingua na
zionale completamente reinte-
grata nell'amministrazionc, nel
la scuala. nella pubblicistica, 
nell'arte, liquidata ogni subnr-
dinazione cconomica del pac.se. 
i.s'fiiiufi i poteri nazmnali re 
golati da una costituzione re-
pubblicana. 1 rapporti di pro
duzione socialisti hanno tolto 
ogni base oggettiva all'inegua 
glioma e hanno costituito, as-
sieme ai vantaggi derivanti dal-
Vappartenenza all'Ucraina, la 
condizione per un folgorante 
sviluppo della potenza econo
mico. 

Non c quindi retorico par-
si la domanda: al di funri di 
(piesto processo socialista c 
nazionale, I'Ucraina potrebbe 
essere oggi quello die c? Per 
potenza produttiva. essa 0 ai 
primi povti nel mondo. La sua 
popolazione e inferiore a ({ncl
la italiana. ma il sun reddito e 
nettamente pih elevata (per 
esempio, la sua produzione di 
acciaio. di grano e di latte c 
ire volte quella italiana, per 
non parlare del carbone e dello 

zucchero per i quali essa si 
trova rispcttivamcnte al secon 
do e al prima posfo nel mondo 
come di^pombilita procapite; 
dnppia e la produzione del pc-
troho, supenore del 50 < quella 
di elettncita e casi r i a ) . Si 
patra obiettare die pni va^ta 
e la superficie territoriale c piu 
ricclic le risorse mtturali. Ma 
qual era il punto di partenza? 
So si etclude qualche mdu-
stria, legata al carbone, dt pro 
pricta occidentale. prima della 
sua indipendenza, VUcraina era 
un povero paese a Uvcllo bal-
canico. caratterizzato dalla 
mnnocoltura granaria. E poi, 
come dimenticarc i danni uma-
ni e materiah di tre invasioni 
straniere? Died milioni sono 
stati gli ucraini ncrisi dal VJtl 
al VJ\5. Vi.silanda i( paese. mi 
<• capitato di .seiiM'rmi rtpetere: 
t Sono stati anni, questi ulti-
mi, in cui abbiamo sent it o una 
grnnde penuria di ventenni. 
Venti anni fa i bambini non 
nascevano. e morivano gli 
adulti >. 

D'altro canto, mi sono stati 
forniti altri dati che con la 
potenzialita delle risorse na-
turali hanno un rapporto assai 
immediato (e. appunto, me-
diato socialmcnte). Sono i da
ti dcll'infrattruttura civile e 
della cultura, un altro atpet-
to da nun dimenticarc per 
caralterizzare un processo di 
emancipuzione nazionale. Ne 
riferisco alcuni: 132 universi-
ta e istituti supenori per 600 
mila studenti. 91.000 addctti 
alia ricerca scicntifica. 20.000 
biblioteche, 62 teatri (38 in Un 

Amar Cheriet 
espone a Roma 

Alia Galleria Laurjna (via Laurjna 7) si 6 aperta ieri sera la 
most ra del oirtore algerino Amar Cheriet. All'esposizione, patro-
cinata dall'Ambascialore d'Algeria in Italia, signor Massaoud Ait 
Chaalal, erano present!, tra gli altri, il segretario dell'AmbascUla 
algerina Arezki Cherfa; il secondo segretario Mouloud Tiab; il 
sen. Ferruccio Parri; una rappresentanza del ministero degli Este-
r i ; il segretario del Comitafo di amicizia Italia-Algeria dott. Mer-
curi; Dina Forti della sezione esteri del PCI; I giornalisti Maz-
zarella, della Rai-Tv, e Parrilla; il dott. Antonio De Bonis; Dona
tella Nuti; Antonello Colli e numerosi studenti algerini. La mostra 
restera aperta sino al 7 aprile. Nella fo'.o: Amar Cheriet. 

sano. con grave rischio per la ^c?]i o r g a n i burocratici. Per la 
salute e l'incolumita perso-
nale >. 

c Questa benedetta ruota 
della macchina dello stato — 
dice il vice sindaco a w . La 
gorio — ha girato a vuoto per 
un po' di tempo, anche se ora 
sembra che abbia imboccato !a 
strada giusta. I miliardi per 
I'acquisto di alloggi sono stati 
portati dal ministero dei La
vori Pubblici da due a tre e 
mezzo e la quota base d'acqui
sto elevata da 85.000 lire al me
tro quadro a 103 mila. ci6 che 
permettera di comperare circa 
600 alloggi sul mercato priva-
to». Perche finora non 6 stato 
acquistato nemmeno un allog
gio. a tre mesi dalla appro-
vazione della legge? Il vice 
sindaco a w . Lagorio scuote il 

edilizia sovvenzionata vi sono 
finanziamenti complesshi per 
oltre 20 miliardi. dei quali la 
meta della sola Gescal. A tut-
t'oggi sono stati appaltati la 
vori per soltanto 462 milioni 
c Le cause della situazione at-
tuale — e stato denunciato al 
convegno dei sindacati — stan 
no in una Iegislazione antiqua 
ta, talvolta contraddittoria. in 
cui le competenze vengono as-
segnate a van organismi. enti. 
che entrano in conflitto tra 
di loro >. 

«Tutto e fermo. impastoiato 
negli organi burocratici — dice 
Alberto Cecchi, capogruppo 
consiliare del PCI a Palazzo 
Vecchio — e quando qualcosa 
viene sbloccato accadc dopo 
mesi. II Comune si muove con 

Wiesenthal ha presentato il libro « Gli assassini fra noi» 

Ancora in liberfa 25.000 criminal! nazisfi 
Solo 14 mila i processati - Circa diecimila vivono in Austria e nella Germania Occidentale - Borman 
Tex braccio destro di Hitler gode di forti protezioni -1 tedeschi di Bonn rifiuterebbero di giudicarlo 

NEW YORK. 23 
II doU. S.mon \V.e*emhal. di-

rettore del « Centro di Documen-
taz:ore Ebra.co > di Vienna, ha 
prefentato nel corso di una con
ferenza stampa a New York il 
libro c Gli assassini tra noi > nel 
quale nfensce sulle attivita da 
Im svo!:e dal 5 majtgio 1<M5. 
quando fu liberato da?li ame 
ncani nel campo di concentra-
mento di Mauthausen, sulle sue 
rcerche e sui risultati ottenuti 
nella caccia ai criminali di guer-
ra nazisti. 

W-e-enthal ha detto: « n mio 
lavoro e la mia nta. Oggi per 
i criminali di guerra nazisti provo 
tin sentimento misto di disgusto 
e di disprezzo. Non li detesto. 
ma non posso perdonarli >. 

In venti anni, Wiesenthal ha 
contribuito a^a cattura di 900 
criminali di guerra nazisti. tra 

Treh'..r.ka. Franz S'.anil e \'cx 
t SS > Karl S Uerba..er che ar 
resto la p.ccola Arna Frank e 
la sja famigl.a :n Olanda. Wo 
senthal ha anche ;ntrapre*o r; 
cerche di Jo^ef Mencele. ex mt-
d;co capo di Auschwitz (secondo 
alcune voci Mengele si tro-.erehbe 
nel Paraguay), e di Martin Bor 
mann. bracao destro di Hr.ler. 
che si troverebbe ncL'Amenca 
del Sud. W esentha! e infine no*o 
soprattutto per le sue neerefn-
di Adolf Eichmann che pemv.^ero 
agli israeliani di impadronirsi A-
Eichmann in Argentina. 

Nel corso della cor.fc.en/3 
stampa. Wiesenthal ha dichiarato 
che almeno 80 000 nazisti hanno 
partecipato ai massacri e alle 
persecuzioni de^li ebrei: di es*i 
circa 14.000 sono stati processati. 
da 8000 a 10.000 vivono sotto 
falso nome In Austria c in Ger 

cui il comandante del campo di 1 mania e altri v.vono con il loro 

•.ero 7H>-nc .n altr: pae-i. W e 
^en:ha. ha de:to di avere una 
.^ta di circa 2->000 cnm.r.a'.i d 
ijerra a.icora ;n hberta. 

Nc'.l":'iTTK-da:o dopo^^erra. Ma 

r.cato rioi con:ro..o i. t I'.t. i 
cjriip. d. conccnTran^nto. Per 
qjanto " ^ u r i j Uornr.ar..i. W.e-
-en:ha: ha dctto che \c\ bracc.o 
de-tro d: II tier d^por* di de 

oro.-ezu.to W.e=enthal. era fac :« i naro. ha ani.ci ed e in grado 
indiv.djare l enminab nar.sti, 
o ha agg:unto che con fav\en!A 
della < guerra fredda » le condi
zioni cambiarono e mo"; crimi
nali di guerra. es«endo mterrotte 
!e re!az:oni Est-(h*e«t. poterono 
nascondersi e nmarere impunm 
Ora — egh ha prosegu.to — vi e 
un altro prob'.ema e aoe l'm-
i fTerenza. la dimenticanza o an
che ja nluttanza de"e autonta 
dei van pacv a co'.lab\>rare con 
il centro di documentazijne. W.e-
-enthal ha dichiarato che n sono 
ancora molti criminali di gL-erra 
da ritrovare tra cui. o!tre a 
Bormann e a Mengeie. Heinnch 
Miller, CT softituto di Eichmann. 
e Richard Clucks, che era inca-

d' esercitare una certa mfljerza 
Secondo Wiesenthal e impossible 
arrestare Bormann per vie uffi 
ciali perche sarebbe a\-i-ertuo 
immed.atamente del perieo!o c 
potrebbe fu?gire. Weisenthal ha 
detto che per catturare Bormann 
l'unico mezzo consisterebbe nel 
fare quanto fu fatto per catturare 
E chmann. ma Israele si nfiuta 
di mtraprenJere tale comp to e 
da parte tedesca, ha precisato 
Wiesenthal. e stato comunicato 
che se Bormann fosse rap.to 
ll'.egalmente e fosse consegnato 
alia Germania Occidentale le 
autorita tedesche sarebbero co
strette a restituire Bormann. 

gua nazionale). 26.000 case del
la cultura e club, la piu alta 
disponibilita al mondo di me-
dtci in rapporto alia popola
zione, una tiratura quotidiana 
media dei periodwi die stipe-
ra i lii miliom c mezzo di 
copw. 

Sono state proprio qtteste ci
fre che mi liannn mdotto a 
porrc ad alcuni studiosi que
sta domanda: potrebbe acca 
dere che una consapevolezza 
distorta di un COM elevato H-
vello economico e sociale del-
I'Ucraina induca qualcuno a 
coltivare un certo tipo di na-
zionalismo di ritomo? « JJ na-
zionalismo — mi c stato ri
sposto — t* in genere una ri
sposta errata al problema del-
I'pntancipazione nazionale. Nel
la .sua vanante borghesc e 
impenalisla. esso c la forma 
idcologica dell'espansiamsmn. 
Come e nolo, defnrmazioni del 
primo tipo si sono avute an-
cite nel movimento operaio 
ucraino fino al 1927. Poi il je-
nomeno ha perduto i suoi pre-
cisi conform politici e di clas 
se ed e potuto sussistere so
lo come dato psicolagico in 
estinzione. La prova I'abbia 
mo fufta durante Vinvasione 
nazista. Hitler )ia tentato di 
sallicitare un nazionalismo 
ucranio antisovietico. ma ha 
potuto fidare solo sit qualche 
individuo preso nell'emigrazio 
ne bianco; in' complesso gli 
ucraini. per primi. lianno da
to luogo al movimento parti-
giano. Naturalmente. dire che 
sono state rimns.se le cause og-
gettive e morali del nazionali
smo, non significa disconoscc 
re che il processo di trasfor-
mazione delle coscienze sia piii 
lento c complesso di quello dei 
rapporti sociali. Una deforma 
zione del sentimento dcll'or-
goglio nazionale pud sempre 
aversi la dove si trascura Vn 
pera cducativa e la compren-
sione del processo storicn che 
ha fatto crescere il paae. e 
non e dctto che casi simili 
non si verifichmo. Ma qiinli 
echi essi possono avere in una 
situazione in cut nulla di ci<> 
che esiste su questa nostra 
terra appartiene ad altri che 
al popolo ucraino" ». 

Qualche giorno dopo questa 
conversazione, un operaio del 
la fabbrica di cuscinetti di 
Kharkov, mi ha detto: e La 
rivoluzione ha avuto non una, 
ma due culle: Leningrado e 
Kliarkov». L'espressione del 
volto e il tono compiactuto del 
le parole erano proprio egua 
'i a quelli che avevo gia no 
tato nella giovane storica che. 
accompagnandomi nella visita 
al monastero millenario di Vi 
dubetskij a Kiev mi aveva det
to: «Da qui c iniziata la ci 
vilizzazione cristiana della Ru*> 
sia ». La consapevolezza della 
propria stnna e un tratto pre 
ciso dell'emanciixtzione nazio 
nale, che non ha nienle a che 
vedere con il nazionalismo. 

L'aspetto piii delicato del 
Vemanctpazione nazionale e 
senza dubbio I'autonomia cul
turale e artistica. Ho cercaio 
di documentarmi in proposito, 
non soddisfatto della formula. 
impiegata dal ministro della 
cultura: c IM nostra arte e 
socialista nel contenuto, rut 
zionale nella forma t. 

Non solo at balli e ai con 
dello splendido folklore car 
patico. ma neppure a un 
film fnrmalmente «a r rabb io 
to > come * Le ombre deg'.i 
avi dtrtenticati >. o alia pn 
giov-ane arte poetica e mu 
sicale P difficile apphcare in 
modo soddisfacente lo schema 
espresso da quella formula. Qui 
si pud parlare, se mai. dell'ef 
fetto benefico, liberatorio che 
iJ sorialismn ha avuto nei ri-
guardi dell'humus artistico na-
zionale-popolare. che rimane il 
dato primario. Diversa mi c 
sembrata la situazione nella 
pittura c vella scultura. dove 
frequentemente i modi di una 
rielaborazione critica e auto 
noma della tradizione appaiono 
in qualche misurr compren'i 
m schemi che polremmo defi 
nire di accademismo socialista 
(naturalmente con le debite. e 
anche notevole eccezioni). 

Ma il dato di fondo, e%lre-
mamente positivo, e costituito 
dalla massiccia messa in va-
lore di tutte le fonti d'arte, 
dall'avere fornito ad esse le 
possibilita materiali di espri 
mersi e di affinarsi. dall'ave 
re stabihto un rapporto orga-
nico (che costituisce Vessenza 
della € linea culturale») fra 
folklore, arte popolare. storia 
artistica e arte professionale. 
Tutto cib rende inconfondibile 
Vambiente spirituale ucraino. 

Enzo Roggi 
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