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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

// prima volume dell'opera di Paolo Spriano: «Da Bordiga a Gramsci 

Per una storia del PCI 
i/imporfanza scientifica di una ricerca che atlinge alia piu ampia documenlazione con 

raro equilibrio di inlerpretazione — Analisi drammatica delta sifuazione ilaliana e 

inlernazionale: rapporli e polemiche — La teslimonianza preziosa degli «inedili» 

SuU' importanza scientifica 
dcH'opera che Paolo Spriano 
sta scrivcndo sulla storia del 
PCI. e di cui e stato ora pub 
blicato il primo volume, non 
credo che vi sia possibility di 
disaccordo (1). L'atteggiamen-
to dcllo Spriano verso !e vi-
cende che studia e quello dello 
storico e nolle sue pagine non 
vi sono preoccupazioni apolo-
getiche. ne forzature polemi
che: servendosi di un'ampia do-
cumentazione, tratta da ricer-
che d'archivio e dalla stampa 
del tempo, lo Spriano mette in 
luce tutte le posizioni. analizza 
i contrasli. anche nspri, sia 
all'interno del PCI sia nell'In-
ternazionale, discorre di Ror-
diga come del primo capo e 
del fondatore del PCdI. ricorda 
che il partito non nacque dal 
gruppo dell'Ordine Nuovo, an
che se gli ordinovisti diedcro 
poi ad esso un apporto deter-
minante (e su questo punto 
si puo anche osservare che. 
se l'atto di nascita si ebbe a 

Livorno, gli anni che vanno 
dal 1921 al 1926 possono essere 
considerati come il periodo in 
cui si ebbe il complesso pro-
cesso di formazione del nuovo 
partito). 

La ricostruzione dello Spria
no ha inizio dal 1917. e mi pare 
che per le vicende dei primi 
due anni sarebbe stato utile 
un esame piu ampio: lo Spria
no, per esempio, non affronta 
in modo diretto il problema 
della formazione culturale e 
politica di Bordiga. Egli scrive 
che certamente Bordiga < ave-
va letto e studinto i classici 
del marxismo». ma. a giudi-
care dalle sue posizioni. Bor
diga in realta sembra aver 
tralto profitto soltanto dal Ma
nifesto, e cio fu. nello stesso 
tempo la sua forza e la sua 
debolezza: la sua forza. quan-
do si tratto di lottare per la 
scissione. puntando su alcuni 
elementi essen/iali (croazione 
del nuovo partito, rottura con 

i riformisti); la sua debolezza. 
quando si tratto di passare dal
la opposizione intransigente al 
riformismo alia costruzione di 
un partito che fosse in grado 
di dirigere la classe operaia. 
Dalle pagine dello Spriano su-
gli avvenimenti che precedet-
tero la fondazione del PCdI. e 
che sono indubhiamente le mi-
gliori che siano state scritte 
finora. per ampiez/a di docu-
mentazione e per equilibrio di 
inlerpretazione. non appaiono 
ancora del tutto evident! le ra-
gioni che portarono al predo-
minio di Bordiga a Livorno (e. 
forse. per comprenderle piena-
mente, occorrerehbe esaminare 
con maggiore attenzione fino 
a che punto gli atteggiamenti 
hordighiani coincidevano con 
quelli di una parte della classe 
operaia e vedere se certo set-
tarismn era un elemento so-
prattutto soggettivo o anche, 
ed in quale misura. un elemen
to oggettivo, il riflesso, in al
cuni gruppi operai, di una si-

Dopo il convegno sul problema delle acque superficial! 

MANCA ANCORA UN'ANAGRAFE 
DEI FIUMI CONTAMINATI 

La ricerca affidata a pochi specialisti di un ristretto numero 

di sedi universitarie — Quattro punti per un accordo fra gli 

studiosi del problema — L'aiuto delle forze politiche 

Un tratto del fiume Tevere alia periferia di Roma 

Sui temi trattati nel convegno 
tiil problema delle acque super-
ficiali in Italia svoltosi a Mtlano. 
i opportuno tentare un primo bi-
lancio del lavoro scolto e ac-
cennare ad alcune questioni di 
carattcTe generale che il conve
gno ha avuto >! merito di parte 
m fuoco. anche- se siamo lontani 
dall'aver raauiunto una unifor-
mttd di redute o se alcuni pro
blem! sono stati appena intra-
doffi cd attendono qumdi il ne-
cessano approjondimento. 

Intanto un importante risulta-
to ottenuto dall'miziativa della 
Federazione delle Associazioni 
Scientifichc e Tecniche. vromo-
Uice del Convegno. e costitwto 
indubbiamente dall'aver dato ini
zio ad un primo censimento dex 
fiumi e dei laghi italiani sotto 
•I profilo idrogeologico e della 
contaminazione biochimica; se 
mai mi sembra che i maggiori 
passi avanti per ora siano stati 
fatti sul prima aspctto del pro
blema, mentre la conoscenza del
l'mquinamento appare ancora 
molto lacunosa. 

Abbiamo mvece ascoitato rela-
jjoni di grande interesse di ca-
rattere gcografico ed idrogeolo
gico, Volga per tutti lo studio 
eompiuto dal pro], Luigi Pa
tella deU'Vnirersitd di Perugia, 
studio che si e articolato nei 
Meguenti punti: 

1) altimetna, gedogia e per-
mrabtlita dei terreni umbn; 

2) caratteristiche cltmatiche 
della regtone; 

3) descrizione del Tevere. nel 
svo percorso in Umbna, desvnta 
da osservazioni pluriennali rile-
rate in punti diversi. paste in re
lazione alle precipitaziom ed al-
le temperature; 

•#) localizzazione e desenzione 
delle piu importanti sorgenti. con 
i dati sulle patriate e relative 
variazionu 

Come si rede un lavoro impo-
nente e condotto con ngore scien-
tifico, che ha notevolmente im-
pressionato gli studiosi presentu 
Il convegno ha percid segnato. 
come ho gid detto. un punto im
portante a suo farore, anche per-
che si e cost dato U via aU'ag-
giornamento dello stato idrogeo
logico di alcune regioni italiane, 
e non occorre spendere molte pa
role per capire quanto cid sia 
importante: auguriamoci che que
sto lavoro venga continuato e 
che sia presa in considerazione 
la proposta con cui ha concluso 
I l ana beUa relation* H pro/. Pa-

fella. di istifuire cioe un catasto 
dei fiumi e dei relativi bacint. da 
dare in consegna ai geografi 
delle unirersifd italiane. per la 
tenuta ed il contmuo aggtoma-
mento. 

Le relazioni ed il dibattito m-
torno alia contaminazione delle 
acque. ha invece messo nuova-
mente in evidenza le difftcoltd in 
cut si dibatte la ricerca nel no
stra paese e particolarmente in 
questo campo dove non produce 
profitto immed'xato di carattere 
capitalistico. E tutti sanno bene 
quanto i padroni di casa nostra 
siano colpiti da quesla forma di 
miopia, che li porta a respingere 
qualsiasi iniztattva che non ren-
da subito il massimo profitto. 
Consepuenza: terreni ed acqua 
sporchi o avrelenati dalle nostre 
Industrie, fino al punto che in 
alcune zone del centro-nord. il 
limite all'ultenore sriluppo indu
strial e rappresentato dalla in-
sufficienza di questo prezioso li-
qutdo. 

La ricerca in questo campo ri
sulta percid affidata a pochi spe. 
cialisti di un ristretto numero di 
sedi universitarie e di Laboraton 
Chimici Provmciali ed e nolo 
quanto le une e gli altri siano 
abbandonati dallo Stato. Cosi qve-
sti studiosi. armati piu da buona 
volontd, talvolta eroismo, che da 
mezzi adeguati a proseguire la 
ricerca. vedono vamficare le lo-
ro speranze. In questo modo. a 
mio parere. si spxega I'tmpossi-
bihtd di costruire in un tempo 
ragionevclmente breve la famosa 
€ carta dell'mquinamento > di cui 
tutti parlano e senza la quale non 
sard possibile par mano ai ri-
medi. perche e logico che per 
adottare le terapie bisogna pur 
disporre di sicure diagnosi. E 
queste sono apparse per ora. 
anche se non tutte. poco convin-
centi e non certo per colpa degli 
studiosi. Credo pertanto. che a 
parte le ragioni prima esposte, 
i vari giuppi di ricercatori deb-
bono ancora trovare un terreno 
di accordo su almeno quattro 
punti fondamentali: 

1) definizione delle caratteristi-
che chimico-fisiche degli affluen-
ti. sulla cui base questi possono 
essere accettati in acque pub-
bliche; 

2) modalitd deUa raccolta dei 
campioni da sottoporre ad ana
lisi; 

3) organizzazione interdiscipli-
ruxre della ricerca sulle acque; 

4) unificazione della metodoXo-

gia adottata per eseguire le ana
lisi. 

Sul primo punto non e'e niente 
da aggiungcre. 

Sul secondo basta ricordare 
che le acque scorrenti subiscono 
continue variazwni nella compo-
sizione delle sostanze disciolte e 
durante le 24 ore, e via via nello 
snodarsi del corso dalle sorgenti 
al mare, a pelo d'acqua o a di
verse profondita. col sole od in 
sua assenza (questo per effetto 
della fotosintesi clorofilliana do-
vuta alle piante acquatiche). Sul 
terzo punto i problemi aperti so
no molto complessi e bisoanerd 
trattarne a parte dedicandogli lo 
spazio che mentano. 

Sul quarto punto infine e ormai 
improropabile che gli specialisti 
delle vane discipline risolvano 
il problema di lavorare in equi-
pe. in modo da approdare a ri-
sultati capaci di rappresentare la 
natura nel suo multiforme espri-
mersi. quello chimico. fisico. bio-
loaico. geoloaico. chmatico e ria 
dicendo: e questo Vunico modo di 
arrirare a costruire la < carta 
dell'mquinamento ». Concludo bre-
vemente con Vultimo. ma non 
meno importante dei problemi 
trattati. quello relativo alia legi-
slazione m materia di acque. 
aperto da una relazione deirav-
vocalo Giulio Carones. 

Sia la relazione che il dibattito 
hanno risto gli studiosi concordi 
nelVaffermare essere ormai in-
dilazionabile V ammodernamento 
delle leaai rioenti. affidando la 
difc*a dei nostri fiumi a consorzi 
di bac'mo. imponendo agli indu-
striali I'ohbligo di depurare gli 
scarichi ed incoraopiando i co-
muni a costruire pb impjanfi ter-
minali di depurazione dei liquidi 
domestici; fl fuffo nel quadra del
la programmazione economica. 
Tengano canto le forze politiche. 
che si accinoono a predisporre 
i diseani di legge. delle conclu
sion di questo convegno. 

Agaiungo per chiudere che nel 
convegno e stata anche sostenuta 
la opportunitA che tali consorzi 
siano costituiti dalle Amministra-
zioni Provinciali, proprio perch* 
si deve ascrrvere a loro merito J 
Tarer affrontato fl problema da 
died anni a questa parte, contro 
il Male assenteismo dei mini
ster! interessati fino al 1956, an
no in cui la competenza su que
sti problemi i passata atte Pro
vince. 

Giorgio Citule 

tuazione economico sociale as-
sai difficile). 

L'analisi che lo Spriano fa 
delle polemiche interne al mo-
vimento socialista e ampia e 
sono ben delineate le posizioni 
degli ordinovisti. dei hordighia
ni. di Gennari e di Serrati 
(una figura su cui pero manca 
ancora uno studio veramente 
esauriente. che dia compiuta-
mente ragione deU'evoluzione 
dei suoi atteggiamenti): meno 
vasta e invece l'indagine per 
quanto rigtiarda I'atmosfera 
politica itnliana e I'mfluen/a 
che essa aveva sui comunisti 
e sui socialisti (e. forse. avreb-
bero giovatn anche piu nume-
rosi riferimenti alle questioni 
econnmiche ed ai problemi che 
esse ponevano sia alia borghe-
sia che alia classe operaia). 

Molto importanti sono le pa
gine che lo Spriano dedica ai 
congressi dell' Internazionale 
Comunista. all'eco delle vicen
de italiane nel movimento co 
munista internazionale ed al 
peso delle deeisioni dell'IC in 
Italia. Lo Spriano espone at-
tentamente e particolareggia-
tamente le posizioni assunte dai 
delegati italiani ai congressi 
deH'Interna7ionale (dal secon
do al quinto). la loro parteci-
pazione alle discussioni. le po
lemiche da essi affrontate. Di 
notevole interesse sono i capi-
toli in cui lo Spriano studia 
il delinearsi e l'approfondirsi 
del dissenso. prima latente e 
poi sempre piu aperto. tra la 
direzione bordighiana e l'lnter-
nazionale, a partire dalla que-
stione degli Arditi del Popolo. 
Esaminando le vicende del 
V congresso lo Spriano mette 
in rilievo una «disfasia t ra 
l'analisi e le previsioni formu
late dai congressi del Komin-
tern sull'Italia e il reale svol-
gersi degli avvenimenti » e le 
ragioni di questa disfasia po-
tranno essere del tutto chiare 
solo quando si avra una storia 
completa e scientifica dell'In-
ternazionale Comunista. 

Ulteriori studi mi sembrano 
necessari anche per chiarire 
meglio le posizioni di Gramsci 
in alcuni moment!: in quello. 
per esempio, della fondazione 
del partito (sul ponsiero di 
Gramsci in quei giorni e'e l'im-
portante articolo // congresso 
di Livorno, su cui giustamente 
ha richiamato l'attenzione Ma-
nacorda. nella sua antologia 
11 socialismo nella storia d'lta-
lia. Bari . 1966) ed anche negli 
anni 1921 e 1922. per i quali 
resta la difficolta del fatto che 
gli scritti gramsciani di quel 
periodo riflettono assai spesso 
le tesi della direzione del par
tito, e non e facile vedere fino 
a che punto egli le condivi-
desse. Assai chiaramente, e 
con nuovi contributi, sono in
vece delineati dallo Spriano 
gli atteggiamenti di Gramsci 
negli anni successivi: 1'espe-
rienza gramsciana a Mosca, 
per esempio, e studiata sulla 
scorta di alcuni suoi importan
ti appunti rimasti finora ine-
diti. Anche le vicende del par
tito socialista. dalla scissione 
dell'ottobre 1922 alia mancata 
fusione col PCI. sono esami-
nate in tutti i loro aspetti. Lo 
Spriano riesce a portare qual-
che nuovo chiarimento anche 
ad una questione. come la for
mazione del gruppo dirigente 
centrista. che e gia stata accu-
ratamente studiata da Togfiat-
ti. nel saggio che diede l ' awio 
ad un ripensamento scientifi-
co della storia del PCT (La 
formazione del gruppo dirigen
te del partito comunista ita-
liano, Roma, 1962). L'analisi 
dello Spriano si sposta conti-
nuamente dal piano internazio
nale a quello italiano. metten-
done in rilievo i complessi rap-
porti (si leggano i capitoli su 
« La marcia su Roma vista da 
Mosca » e su * L'equazione bor-
dighismo trockismo »). 

Nella seconda par te delTope-
ra egli porta molta attenzione 
anche agli atteggiamenti delle 
altre forze politiche italiane e 
mi pare che nelle pagine sul-
l'Aventino appaia in piena evi
denza il nesso tra la situazio-
ne generate e l'evoluzione del
le posizioni del partito comu
nista. studiate in stretta rela
zione con lo svolgersi degli 
avvenimenti e con quelle degli 
altri oartiti . II volume si chiu-
de con due capitoli sul con
gresso di Lione. i cui atti non 
furono pubblicati. sieche l'am-
pio uso di materiale inedito 
fatto dallo Spriano e veramente 
illuminante. e permette una ri
costruzione. ancora non del 
tutto completa. ma sufficiente-
mente chiara. di quello che 
pud essere considerato. in sen-
so assoluto. uno degli avveni
menti piu importanti nella sto
ria del movimento operaio e 
socialista in Italia. 

Aurelio Lepre 

(1) PAOLO SPRHNO. Storia 
del Partito comunista italiano. 
Vol. 1. Da Bordiga a Gramsci. 
Torino. Einaudi. pp. 525, L. 4.000. 

SCIENZA 

PERCHE ITERREMOTI ? 

I continenti 
alia deriva 

I moti sismici venezolani e la teoria di Wegener 
L'origine dei terremoti in Asia Minore 

L'/ia delle piu importanti 
scoperte geografiche e stata 
quella del grande canyon sotto 
marina, ewe di quella profunda 
spaccatura che passa per i/ 
eulmiiw della grandiosa catena 
sommerMi ctw attraiersa tutti 
<)h oceani come un'umca for
mazione gengrafica. II cannon 
apicale, come renni' clnamatn, 
poneva dei gran quesiti aqli 
studiosi: c di <iuesti gmrni la 
conclusioni' di una lunga cam 
paona oceanoqrafica propofta 
dalla Accademia delle Scicnze 
dell'URSS intesa a ottenere il 
maggior numero possibile di 
dati sul camion die si trora in 
quella parte delta catena sub-

oceanica siiuata nell'Oceano 
Indiana. 

L'importanza di queste curio-
se Jormazioni sottomarine e 
vsaltata dal fatto die, se stu-
diamo l'origine dei terremoti e 
dei movimenti sismici, vedremo 
die per oltre il W.'o hanno ori-
(line dalla catena sottomarina. 
II fattu c piuttosto sconcertan-
tc. anche perche ci porta ad 
una condusione die contrasta 
con quello die si credeva fino a 
pochi anni fa: la Terra sta 
aumentando di volume, si sta 
cioe espandendo invece di re-
tlringersi come dovrebbe per 
il suo progressiva anche se in-
sentibile raffreddamento. Vni-

Due drammatiche Immagini del disastr i provocati dalle scosse di terremoto a Varto ( in alto) e Skoplie (sopra) 

STORIA 

PUBBLICATO UN RAPPORTO SE6RETO RITROVATO 
IN FONDO AL LAGO NERO, NELLA FORESTA BOEMA 

I nazisti raccontano come 
assassinarono Dollf uss 

Una delle pagine piu fosche della sanguinosa dittatura nazista - II fallimento del putsch e I'alibi di 
Hitler - II Fiihrer cosi ringrazio Mussolini per il suo appoggio: « Non lo dimentichero mai» 

Alle ore 13 del 25 luglio 
1934 il cancelliere austriaco 
clerico-fascista Engelbert Dol-
Ifuss venne ferito gravemente 
dei nazisti austriaci. penetrati 
nella sede stessa della Cancel-
leria. per dare inizio a un col-
po di Stato, che avrebbe dovu-
to portare all'annessione del-
1'Austria alia Germania. Piu o 
meno alia stessa ora, un'aJtra 
squadra di nazisti dette I'as-
salto alia Ravang (la sede della 
radio di Vienna) e, dopo averla 
occupata, dette 1'annuncio che 
Dollfuss si era dimesso. Tale 
comunicato altro non era se 
non il segnale convenuto. per 
scatenare la rivolta nel paese. 
L'azione dei rivoltosi. tuttavia. 
non ebbe successo. Informato 
delle loro mosse alcune ore 
prima da un delatore. il go-
\e rno Viennese pote predispor
re abbastanza tempestivamen-
te le misure per stroncare il 
colpo di Stato. Cio non impedi, 
pero. ne la temporanea occu-
pazione della Cancelkria. ne 
la presa di possesso della Ra-
vag. Per il primo ministro Dol
lfuss. poi. 1'attentato fu fatale. 
Ferito alle 13. egli cesso di vi-
vere tre ore dopo. chiedendo 
che Mussolini prendesse cura 
della sua famigba. 

A Dollfuss successe Schu-
schnigg. il cui governo doveva 
dura re solamente quattro an
ni. fino al 1938. quando Hitler 
si annesse l'Austria. Dopo il 
fallimento del putsch, i capi 
della rivolta vennero arresta-
ti e giustiziati. Quattro anni 
dopo. Hitler dara incarico a 
Himmler di elaborare un rap-
porto segreto sull'intera gior-
nata del 25 luglio. alio scopo, 
sembra, non soltanto di riabi-
litare i condannati a rnorte e 
di vendicarsi, ma anche di pro-
cedere a uno spettacolare pro-
cesso. Formata da membri del
la Gestapo, la cosiddetta < com-

missione storica > si mise al 
lavoro sotto la direzione di 
Hewydrich — il enminale che 
sara poi giustlziato dai patno-
ti cecoslovacchi — e compilo 
il rapporto. Ora questo rap-
porto e stato ritrovato. assie-
me ad altri document!, in fon-
do al La go Nero, nella fore-
sta boema. ed e stato tradotto 
anche in italiano («II giorno 
che uccisero Dollfuss ». edizio-
ne Mondadori. pagine 183, Lire 
1.200). 

La famosa giornata viene na-
turalmente ricostruita dal pun
to di \ is ta nazista. con la ten-
denza. quindi. a far passare 
come una specie di mar t in gli 
attentat&ri. e come assassini 
che operano al di fuori della 
legalita. i giudici austriaci. La 
ricostruzione e tuttavia eondot-
ta con grande scrupolo. ed e 
ov\iamente ricca di particola-
ri. e sara dunque di nlevante 
interesse per rico<=truire una 
delle pagine piu fosche della 
sanguinosa dittatura nazista. 
L'annessione dell'Austria. co
me si sa. face\a parte dei pro-
grammi di Hitler, chiaramente 
esposti nel suo < Mein Kampf >. 
II 25 luglio del 1934 puo quin
di essere considerato una spe
cie di prova generale. 

Quel giorno Hitler si trova-
va a BajTeuth. per partecipa-
re all 'annuale Festival w a e n e -
riano. Apprese la notizia men
t re stava assistendo alia rap-
presentazione dell'Oro del Re
no. Dopo la rappresentazione, 
profondamente turbato dalle 
notizie. Hitler disse: <Debbo 
andarmene per un'ora a farmi 
vedere in giro, altrimenti pen-
seranno che ho qualcosa a che 
fare con tutta questa faccen-
da >. n putsch era. infatti. fal-
lito, e la reazione in Europa 
mostrava di essere assai poco 
favorevole. Lo stesso Massoli-
ni, come e nolo, invib alcune 

divisioni al Brenncro. per pro-
teggere l'Austria da eventual! 
invasion!. 

I due gangsters non si era-
no ancora stretti la mano nel 
pat to daccia io . e allora Mus
solini teneva ancora a farsi 
passare come il protettore del
l'Austria. Non a caso. come 
abbiamo visto. e proprio a lui 
che Dollfuss si rholge negli ul-
timi istanti per chiedere prote-
zione. Per Hitler, dunque. in 
attesa di tempi migliori. era 
meglio fingere di lavarsene le 
mani. Per tranquillizzare l'opi-
nione pubbhea europea fece 
annunciare che qualora i ri
voltosi fossero entrati in Ger
mania. li avrebbe fatti arre-
stare. Fece anche dimettere lo 
ambasciatore tedesco a Vien 
na. il quale venne sostituito 
dall'abile von Papen. scampa-
to per miracolo un mese prima 
dalla sanguinosa purga del 30 
giugno. Hitler fece precipitosa-
mente marcia indietro. La no
tizia che doveva essere dira-
mata dall'agenzia DN3. in cui 
ci si rallegrava per la caduta 
di Dollfuss. venne sostituita in 
fretta e furia con un altro co
municato in cui ipocritamente 
ci si rammaricava per il c cru-
dele assassinio >. Le Valchirie. 
insomma. dovevano starsene 
ancora un po' tranquille nella 
loro stalla nazista. prima di 
essere lanciate a cavalcare in 
lungo e largo per l 'Europa. 

Nel frattempo il prudente 
von Papen. con l'aiuto dell'av-
vocato Viennese Seyss-Inquart 
(uno dei criminal! nazisti. im-
piccato a Norimberga) pense-
ra a preparare il terreno per 
l'annessione pura e semplice 
dell' Austria. L' occasione si 
presento quattro anni dopo: il 
12 marzo del 1938 l'Austria 
cessd di essere uno stato indi-
pendente. Questa volta Hitler 
impose brutalmente la propria 

volonta. limitandosi a ma?che-
rarla con le consutte grosso-
lane giustificazioni che non p o 
tevano ingannare nessuno. 
Mussolini non costituiva piu. 
per lui. una scna fonte di pre-
occupazione. In ogni caso. Hi 
tier incarico il prineipe Filip-
po d'Assia di rerarsi dal Du-
ce per consegnarli una sua Itt-
tera personale, piena di men-
zogne e di mistificazioni sul 
conto del governo di Schusch-
nigg. Mussolini lo rassicuro 
ampiamente. facendogli sape-
re che l'Austria gli era indiffe-
rente. Hitler, allora, rispose 
con lo ~tonco telegramma: 
t N'on lo dimentichero mai >. 

Liquidata 1' Austria. Hitler 
ordmo che venisse compilato il 
rapporto segreto sul 25 luglio 
L'idea del proccsso venne pe
ro scartata. I rivoltosi venne
ro naturalmente nabilitati . e i 
loro principal! accusatori ven 
n t ro fatti s pari re senza troppj 
clamori. II cancelliere Schu-
schnigg venne nnchiu-o in una 
stanzetta del quinto piano del-
1'albergo Mttropole di Vienna. 
sede della Gestapo, e fu co-
stretto a pulire gli allogci e i 
persino le latnne delle SS. In 
seguito venne internato nel 
campo di concentramento di 
Dachau, da dove venne libe-
rato dalle truppe alleate il 
1° mageio 1945. Dopo la prova 
generale del 25 luglio. il suc
cesso dell'Anschluss del 1938 
segno I'inizio delle sanguinose 
aggressioni. Poco dopo la stes
sa sorte dell'Austria l 'avrebbe 
subita la Cecoslovacchia. poi 
la Polonia. Le valchirie erano 
state liberate dalla stalla. La 
loro cavalcata, un anno e mez
zo dopo. avrebbe insanguinato 
tutta l 'Europa. 

Ibio Paolucci 

die eccezioni tra i terremoti 
riguardanti j/ baciuo dell'Atlan-
tico, quelli della zona caraibica 
non hanno origine dalla catena 
snttomarina. ma seguona fedel-
mente I'arco delle piccole « 
grandi Antille. lasciando una 
brere soluzioue di continuitd in 
comspondenza delle caste piii 
settentrionali del Venezuela e 
della Columbia (Jiwsta partico 
laritd ha acuta tuttavia ddlt 
eccezioni, specialmentc con i 
catastrofici terremoti del IS12 
(Venezuela) e del 1SGS (Colum
bia). Per il reslo, la zona scm-
brava abbastanza tranqmlla, 
soprattutto se confrontata con 
I'intcnsa sisnucitd del rersanf* 
r/f»Z Pacifica di tutto il continen-
te americano e del resto dm 
Cara ib i. 

Le traqiche notizie di questi 
giorni hanno dtmnstrato che la 
zona meridionale dei Caraibt 
viene ad essere coinvolta in 
quella serie di vionmenti tel-
lurici che trorano la loro mm a 
spiegazioue. almeno per il mo 
niento. nella deriva (let conti 
nenti, in base appunto alia fn 
mosa teoria del tedesco W'ege 
ner secondo la quale le ma sp 
(o piattaformc) continental!. 
galleggiando su uno strata i n 
sc«.so i di basalt a. cioe di roc< e 
profonde, derivann t erso w e -t 
Questo spostamento imniane 
provodicrebbc on lamente de 
gli scorrimenti negli strati me 
no profondi delle piattafnrme 
continental!, soprattutto tin 
margini situati nella direzinne 
della deriva. I terremoti i cue 
znlani sarebbern dei movm.enii 
di relroquardui, piu ran ma 
piu intensi; si tratterebhc i r f 
di sismi provocati dalla « nlut 
tanza > dei margini oppo,ti al 
movimento di deriva a lasciar 
ai * strappare * dalla loro po 
sizinne. 

Si trattcrebbe in altre parole 
di terremoti die hanno la sfrs-
,sa origine di quelli estremo 
orienlali, soprattutto di (pielli 
che scouvolgono le ghirlamle m 
sulari delle Kgu Shu. del ('.tap 
pone, delle Ryu Kgu c dell'In 
siilnidia: terremoti di retro 
guardia, dato che, sempre se 
condo la teoria della deriva. tl 
continents asiatico si sposta 
verso ovest, e lascerehbe iridic 
tro, come strappate dal man 
merito. appunto le instabili 
ghirlande insulari. K una simile 
ghirlanda insulare sarebbe an 
che il sistema caraibico delle 
Antille. E' preuedibile. purtrop 
po. che i terremoti di questi 
giorni non saranno gli ultimt 
per quelle regioni. Cid anni fa 
i terremoti del Cite aveiann 
fatto ritenere iniziato un nuovo 
movimento di deriva. movimen 
to che ora e giunto ad interes-
sare la retroguardia, e cioe le 
caste settentrionali del Suda 
merica. 

Quasi conlemporancamcntc. 
la terra ha disastro'iamente tre 
mato anche nell'Asia Minore, 
nella sua parte piu vicina alia 
penisola baleanica. In questo 
caso, in cui si vorrebbe ritenere 
casuale la simultaneita con i si
smi caraibici, le cause sono 
molto diverse. 

La penisola anatolica o Tur-
chia si trova compresa in una 
fascia di terremoti che va imn 
terrolta dall'ltalia meridionale 
fino all'India orientals com 
prendendo i mastimi sistemi 
montuosi del mondo e le loro 
adiacenze, come hanno dimo 
strata i recenti terremoti della 
parte meridionale dell'URSS 
(ad esempio Tashkent) e simili. 
In questi casi si tratta di movi
menti tellurici dovuti all'asst 
stamento degli stati profondi 
della piattaforma continental*. 
ma leqati anche, come quelli 
americant. ad una pregressa o 
presente atttvita rulcanica. B' 
propria di questi giorni il sen 
sazmnale rilrovamento di una 
ciVa sommersa preszo Vuntca 
hola vulcanica attiva dell'Eger,, 
Thera. Secondo i ritrovatort. 
questa cittd sarebbe appartenu 
ta all'Atlantide, il misterioia 
continente scomparso 10.000 an 
ni prima della nostra era tra 
fiamme, boati e scosse di ter
remoto, 

1 disastri sismici della TUT-
chia non sono molto frequenti, 
anche se se ne ricordano di 
paurosi, come quelli del 145$ e 
del 1500, oltre a quelli per for-
tuna meno disastrosi di poch-i 
anni fa. Xessuna scienza e an
cora in grado di preatvertire o 
ancor meno di prevenire i ter
remoti, anche se questi feno-
meni naturali comvolgono quan-
tita di energia dt fronte alle 
quali la piu spaventosa bomba 
all'idrogeno dicenta insigmfi 
cante. Siamo certi pero che 
Vingegno umano sapra * fare 
qualcosa > anche in questo ca
so, sebbene non possiamo asso 
lutamente prevedere in che 
< senso > potra essere fatto. 

Gastone Catellani 

file:///erno
file:///ista

