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Primo tentativo di un bilancio 

Un anno 

Contraddizioni, e momenti di seqno allerno • Quel 
che e successo a Roma, alltaverso vari Iravagli 

SD si dovesse faro un bi
lancio dell'anno scolastico, 
Lnterpretando quanto si e 
andato delineando, nel corso 
delle agitazioni studente-
sohe e di quelle dei profes
sori, sarebbe difficile vol-
gerlo in chiave nettamenlc 
positiva, senza cioe rilevar-
ne le contraddizioni, le spin-
te innovatnei e quelle di 
sogno negativo chc le lotto 
nella scuola hanno espresso. 

Esaminiamo quanta e av-
ve-nuto nella scuola secon-
daria, in particolare a Ro
ma. L'mizio dell'anno e sta-
to al solito caratierizzato 
rialla disfun/.ionc onnai abi-
tuale: ritardi nella nomina 
degli insegnanti, manoan/a 
di aule, gonorale disservi-
zio, su cui ha ripreso il via 
la batlagha degh stutlenti. 
Una parlenza ccrto in tono 
minore, ma che nel corso 
delle prime occupazioni o 
scioperi (mentre ferveva 
l'autunno sindaeale) si e an-
data precisando, su obbietti-
vi piu avanzati. Nascono, 
specie nei licei, gruppi e 
collettivi di studio che si 
battono per una cultura di-
verra, contro un metodo di 
stuc!io individualistico basa-
to suH'emulazione. (E' il ca-
so del Tasso. del Righi, del 
V'isi-onti, del Virgilio, del 
Manara, del magistrate Oria-
ni). E mentre all'inizio i 
collettivi si limitano alio stu
dio crilico delle materie in 
programma, successivamen-
te (il Tasso da il via) gli 
studenti si impegnano su 
temi e argomenti che li 
coinvolgono direttamente e 
i collettivi si Irasformano. 
Ignorandr, le materie tradi-
zionali, i giovam affrontano 
i problem! del giorno e quel-
li sulla loro destinazione 
professionale. La proposta 
del voto unico nasce spon
tanea in quasi tulti l collet
tivi. 

E v i d e n t e m e n t e questo 
comportamento non si ven-
fiea in modo cosi netto in 
tutti i licei o istituti magi
stral!: e una tendenza che, 
con fasi alterne, legate an-
che ai gruppi politici pre-
senti all'interno della scuo
la, puo essere definila « cut-
turalistica », che si afferma 
nella prima fase di lotta, e 
che contiene in se anche ele-
menti di rifiuto della scuo
la, oltreche esigenze di con-
tenuti alternative 

Agli istituti teonici, 11 
problema della dequalifica-
zione del titolo e la molla 
che fa scattare una serie di 
agitazioni spontanee. La 
spinta iniziale e chiaramen-
te corporativa, ma all'inter
no del movimenlo si svilup-
pa una dialettica sul futuro 
professionale. Quale destina
zione avranno i tecnici quan-
do anche il loro titolo man-
tenga il valore tradizionale? 
La disoccupazione dei diplo-
mati e una realta operante. 
Si tratta di rivendieare una 
funzione e un ruolo diverso, 
e intanto una scuola diver-
sa. Anche qui nascono lavori 
di grupp). Ostia e Tivoli so-
no da questo punto di vi
sta esporienze significative. 

A Tivoli in particolare, 
dopo gli scioperi, la discus-
sione sulla scuola si sposta 
alia Camera del lavoro. 
Emerge il problema del di-
ritto alto studio. Si tratta in 
maggioranza di figli di ope-
rai, che di fronte al discorso 
sulla scienza e la sua non 
neutrality hanno ribattuto 
all'insegnante: « Ma perche 
non ci spiega perche e sta
te cambiato il libro di elet-
trotecnlca imponendoci di 
spendere altre cinquemila li
re, noi che gia abbiamo dif-
ficoltii ad acquistare i libri 
che ei servono? • Di qui ini-
ziano i collegamenti ester-
ni, e mdubbiamente la pre-
senza di un gruppo di pro
fessor'! con un determinato 
orientimento ha aiutato il 
formarsi di una coscienza 
politica piu avvertita, meno 
primitiva, che si esprimeva 
all'ini/.io nella richicsta del 
diritti. di voto sui voti e del
la partecipazionc al consi-
glio di amministrazione 

II collegamento con i sin-
dacati da una parte e con 
gli altri istituti professiona-
li e magistral! ha fatto avan-
zare il problema della qua
lifies. A quel punto le ri-
ohieste sono state di control-
lo e pubblicizzazione degli 
scrutini, dei consigli dei 
professori, un espandersi 
del concetto della scuola in-
tesa non piu conic corpo 
separato, ma come centro di 
incontro e di discussione, di 
tutte le fmvL sociali. 

Cerlo, in tutta qucsta pri
ma fase, do che manca in 
modo evidentc e l'umfica-
zione delle lotte nella scuo
la sccondaria. Studenti e 
professori soggiacciono a 
quel tipo di divisione fra li
cei, istituti tecnici, magistra-
li e professional! che pre
pare la divisione del lavoro 
nella soeieta. E quando tale 
un-Kicazione avviene si at-
tuf al livello piu basso: la 
mobilitazione generale cen
tro I'csame di State l)a que

sta pero si tengono lontani 
cerli gruppi, che appunto la 
eonMderano Iroppo arretra-
ta, con il r.Milt.Ho oho la divi
sione delle sinislre all'inter
no della scuola consente al 
sedjeente • moviinento de-
mocratico •, cioe alio destre 
coinprese i fascist!, di averc 
un eerlo peso, di dare quel 
taglio qualunqui.stico che in 
parle la lotta di massa con
tro l'esame di Stato ha 
avuio. 

In venta l'mizio di que-
sta batlagha era nato be
ne, con l'oecupa/.ione del li-
ceo artistico'durata quattor-
dici giorni o nel corso della 
quale si andava configuran-
dn un collettivo di studenti 
modi, che tenlava un coor-
dinarncnto a livello cittadi-
no, anche eon consistenti 
gruppi di professori Comin-
ciava ad essere scalzato il 
pi'oconcetto che i professo
ri sono tulti nemici. e avan-
zava invece l'ipotesi di una 
collaboi ziono con quegli 
insegn? ti (invero ancora 
netta minoranza) con 1 qua
il poteva essfire inizialo un 
dialogo. Ma le divisioni per 
gruppi sono ancora determi
nant!. Appartongono a quel 
periodo le vicende del Vir
gilio, del Viseonti, l'occupa-
zione del Pilo Albertelli e 
del Luciano Manara dove 
prevale nettamente una h-
nea di sinistra contro colo-
ro (le destro) i quali soste-
nevano che l'esame di Stato 
interessava solo terze licco 
elassico e quinte scientifico. 

Sul piano ciltadino hanno 
avuto notevole risonanza 
non soltanto per l'interven-
to repressivo che minaccia-
va la maggioranza dei lea-
dor di gravi sanzioni, ma 
perche hanno riproposto con 
forza la necessita della con-
quista di uno spazio politico 
all'interno della scuola, pri
ma ancora di iniziare qua-
lunque azione rivendicativa. 

Cosi la richicsta della li-
bera'.izzazione dei progvam-
mi, di formazione di gruppi 
di studio nolle ore di scuo
la sostitutive del program-
ma tradizionale, il voto uni
co globale, ntornano in pri
mo piano. 

II sospetto fondato che 
anche nell'ambito di una 
nuova didattica si riprodu-
cano nuove forme di privi-
leglo e di esolusione, finche 
la scuola mantiene questo 
carattere di divi9ione per 
ordini e per materie, e cio 
che si affaecia alia discus
sione delle avanguardie stu-
dentesche e degli insegnanti 
piii impegnati. Come ribal-
tare la scuola che divide, co
me superare questa atomiz-
zazione? II problema non e 
tanlo quello di un progetto, 
ma di riprendere in mano 
la scuola pome problema so-
ciale che interessa tutti i la-
voratori. Quindi il collega
mento con il quartiere, con 
la fabbrica, con tutte le al
tre scuole della zona puo 
diventare un obbiettivo ef-
ficace che vornpa la separa-
zionc in atto Far diventare 
la scuola un centro di dibat-
tito e di scontro in rappor-
to ai grandi temi della no
stra epoca e della nostra 
soeieta. Cost il dibattito sul
la lotta antiimpenaliste, non 
soltanto nell'ambito della so-
lidarieta, ma in ordine ai 
problemi che l'imperialismo 
pone agli studenti, al loro 
futuro, ai ruoli sociali cui 
la scuola prepara, e stato 
vivo in quest'ultimo scor-
cio di anno scolastico: ma, 
certo, solo dove il movimen-
to e cresoiuto in modo piii 
uniforme e piii avanzato. 

La realta e ancora quella 
di un movimento diseguale, 
specie alia periferia, dove, 
per esempio, la circolare Mi-
sasi sulla promozione c sta-
ta talvolta ingenuamente ac-
colta come un'ingiustizia ai 
dajini delle altre classi. 1 
piii politicizzati invece si 
rendono conto che si tratta 
di far passare una certa ri-
forma della scuola che fa 
eomodo al grande capitate, 
alia chelichella, con una cir
colare oggi ed una domani, 
al di sopra delle teste di 
tutti. 

In tutte qoieste vicende la 
prcsenza dei professori e 
stala m massima parle di 
vestali del consenso, sebbe-
ne la sensazione che la loro 
funzione sia in crisi e onnai 
opinione diffusa. In questa 
chiave deve anche cssere 
letto lo scontro m atto tra 
il governo e sindacati della 
scuola, dove le l'orze miglio-
ri, in particolare il sindacato 
scuola CGIL, puntano alia 
conquisla di forme di demo-
crazia chc rompano 1'attua-
le strultura gerarchica. 

L'anno scolastico si chiu-
de dunque nella consapevo-
lezza, per molti studenti in 
primo luogo ma anche per 
una parte degli insegnanti, 
chc la scuola e uno dei fron-
ti della lotta di classe, par
te esscnziale dcll'impegno 
per il rinnovamenlo demo-
cratico della sociclii italiana. 

Sesa Tato 

Le tragedie della guerra in cui Mussolini trascino il paese il 10 giugno 1940 

La Commissione d'inchiesta polacca per i crimini nazisti e riuscita a ricostruire, dopo un limgo lavoro, nome e cognome di una parte dei nosfri militari assassinati e conse-
gnera tra breve questo olenco al governo italiano - II giovane che aveva rubato un po' di formaggio nel magazzino miiitare - Ben settantamila furono i soldati e gli ufficiali 

italiani dtiportati dopo l'8 settembre dalle forze hrderiane nei campi di concentramento costruiti nella Polonia occupata e qui uccisi o deceduti 
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Una foto eccezionale, per un bacio 
una esercitazione ai campionatir di 
dalla americana Anna Curtis e dal 
dl metri dalla zona dl atterragglo 

eccezionale. II tuito a duemila me-trl d'altezza, In caduta libera verso II suolo durante 
paracadutismo svoltlsi a Plntlsburg (New York). II dlfficillsslmo bacio e stato realizznto 
tedesco Gerd Walkbecker: si interrompera con I'apertura dei paracadute a poche decine 

Dal nostro inviato 
VAHSAVIA, fliiifliio 

II nomc non conta e la sto-
ria e breve. Un soldato, mar-
clugiano forse, o forsc tosca-
no, ma nemmeno questo ha 
importanza, rubo, prima dcl-
1'8 sottcmbre, un po' di for
maggio nel magazzino miiita
re del suo reparto. Nessuna 
consicleia/ione sul gesto, no 
morale, no umana, no giuridi-
c.i. Non interessa. Venno sor-
preso, cliiuso in carccre e 
messo sotto procosso. 

Ot(o settembre, armistizio, 
occupazione na/ista, civili e 
soldati r.islrollati o falti pri-
gionien, stipali nei cam o 
iTiandati in Gcrmania. Anche 
il soldato oarcerato per un 
reato banale, i> strappato al 
carcore o deportato. i'uiira in 
un lager nazista in tcrritono 
polacco. Una condanna a 
morte non sentcnziata, non 
pronunciata, ma soltanto cse-
guita per un pozzo di for
maggio rubato alia sussi-
sten/a. 

Forse la storia non e nem-
meno tutta osattamente cosi, 
ma alcuni dati sono certi: il 
soldato, il suo gesto, e la sua 
morte. 11 nazismo c 1 Lager. 
K allcgati alia schoda del sol
dato i document! dell'inchie-
sta condotta sul furto di for
maggio, che diventano ridico-
li, assurdi, inconcepibili e 
grotteschi davanti alia trage-
dia che provocarono. 

Un lavoro 
estenuante 

Eppuro e una vicenda co
me tante altre. die piu delle 
altre si presta, giornahstica-
mente, ad essore assunta ad 
esempio. a caso, nt-1 ma/zo 
rlelle altre dodieimila stone, 
delle dodieimila vicende, dei 
dodieimila nomi italiani che 
la Commissione d'inchiesta 
polacca per i crimini nazisti 
ha ora ricorstruito caso per 
caso. E' la storia di dodieimi
la soldati italiani ohe sono 
passati dopo 1'8 settembre per 
1 lager nazisti in Polonia, i 
cui nomi sono raccolti in un 
lungo eleneo cho sara conse-
gnato al governo italiano per
che il governo italiano pos-
sa, a sua volta, completare 
ognuna delle vicende, ognuna 
di queste storie che qui da
vanti agli occhi, nell'ufficio 
del direttore de'la Commis
sione d'inchiesta polacca, col 
quale siamo a colloquv sono 
soltanto nomi e d:,ie, come 
aH'anagrafe, che in realta han
no dietro un uo.no. un dram-
ma e per moiti, la maggio
ranza, troppi. una morte sen-
/a esequie. 

Un parte deil'clenco d ste-
sa e aperta qui davanti a noi 
sul tavolo basso attorno a cui 
il direttore della Commissione 

d'inchiesta, dott. Czeslaw Pili-
chowski e il suo collaborato
rs Adam Krzepkowski spie-
gano e riassumono il lavoro 
lungo estenuante impegnativo 
difficile die si e dovuto com-
piere per ricostruire, dalla fi
ne della guerra ad oggi, d 
quadro complessivo delle per-
dite umane e dei danni ma-
lenali che la Polonia ha subi-
to per effctlo deH'aggi'essione 
nazista. Un quadro allucinan-
U\ indcscnvil)ik'. di cui le ci-
I're sono solo una comprova 
inargmale. Se la Commissio
ne d'inchiesta che c presiedu-
t,i dal ministro della Gitisti-
/ia polacco ha ricostrinto e 
slabililo l'ammontare dei dan
ni e il numern delle vittmie, 
attraverso I'ausilio delle scien
ce matematiche e statistiche, 
dei conli in percontuali, dove 
le cifre, per usare una frase 
fatta e abusata, hanno perso 
tutto il loro fascmo e la « poe-
sia del numero », d'altra par
te ha, piu impegnativnmente, 
mosso insieme prove schiac-
cianti contro i persecutor! del 
popolo polacco. «Noi abbia
mo fornito alia magistratura 
della Repubblica federale te-
dosca un onorme numero di 
prove accusatone — dice il 
dotlor Pilichowski — raccol-
te dal 1944 ad oggi anche a 
carico di personaggi che vivo-
tio liberi, indisturbati sul ter
ritory tdcesco occidentale e 
cho furono gli aguzzim del po
polo polacco t}. 

Un lavoro quindi die e ini-
ziato nel 1!M4, ventisei anni fa, 
quando ancora non esisteva 
una commissione d'inchiesta 
nazionale, ma due commissio-
IU: 1'una per l'indagine sin 
delitfi nazisti commessi a 
Maidaneck e sorta neH'ago-
sto del 1044: I'altra snrla nel 
gennaio 1045 per rniclnosta 
sullo storminio di massa di 
Auschwitz. II 23 mar/o 1945 le 
due commisskmi venneri uni-
ficate e fuse noll'altuale. 

La commissione si diramo 
formando in tulti i voivodati 
e in tutti i distretti. le regio-
ni e le province cioe. sue com
mission! corrispondenti per 
l'indagine piu ar'.i.'olata in lo
co. 

Numeri e antora numeri. Di 
camp' cii concentramento. di 
lavoro for/alo e dl stermimo, 
luoglii di detenzione e di tor-
rira. di scientifico abbruti-
m»nto umano, in Europa ne 
es stettero circa novemila. 
Qjasi il 30% di essi, vale a 
'lire 2800 erano su territorio 
polacco. 

Sei milioni ventottomila le 
viltime polacche dell'occupa-
zione nazista di cui 3 milioni di 
obrei. 

II lavoro di duemila perso-
ne; giudici, storici, avvocati, 
scienziati. archivisti che han
no raccolto prove, steso accu
se. mtoso testimonialize. E 
studiosi di statistica che han
no ricercato le cifre nei do-

Le vacanze in Bulgaria sulle rive del Mar Nero 

spiaggia a ciascuno 
Una espansione turistica con criteri nuovi: per oyni posfo-letto in alhergo 16-20 metri quadrat! di litorale - La valorizzazione di una 
natura straordinariamente rigogliosa - I boschi che degradano sino alia costa - II nuovo e moderno complesso «Albena» 

Da! nostro corrispondente 
SOFIA, giugno. 

II complesso « Albena» b 
I'uUimo nato dei centri tun-
stici bulgan sul mar Nero: 
IB alberght, '12 ristoranti, lo
cal] pei spettacoli, piscine co-
perte, casino, negozi, ecc; 
diecimila post! negli alborghi 
e qualche migliaio in piu — 
pet 1 « domenicah » — nei ri
storanti La spiaggia e lunga 
cinque chilometn. AHipiano e 
bosco, a 101 mare una soria 
di aniiteatro, ai lati e alio 
spalle. 

Piu che es^ere nato del tut-
to, il complesso « Albena » sta 
in venla nascendo, giacche per 
oia i pobti sono soltanto cin
quemila, ma e tuttavia gia in 
runzione, popolato di turisti 
chc parlano tutte le lmgue 
nordiche e Eanno i bagni ap-
pena ainvanu, anche .se Testa
te e mancata all'appunia-
mento 

In armonia con 1'ambiente 
naturale, anche 1'insieme delle 
costiuzioni e disposto ad an-
fitcalro e tutti gli alberghi (e, 
al loro interno, tutte le ca-
mere) si aEfaccumo sul maic. 
Negli echftci a srruttura onz-
zontale, le ali digradanti la-
sciano scopeite, ai lati di ogm 
piano, le terrazze per il sole. 

Hanno destato e destano 
molto intoresse, tia costrut-
tori e arclntetti, le reahzza-
zioni del complesso « Albenaw. 
Ma e anche agli orientamen-
ti dai quail queste soluzioni 
scatunscono che 1'inleresse si 
estenae. Sono orientamenti 
neU'nmbito dei quah, proble
mi come la difesa del patri-
monio naturale e la Utela dei 

paesaggio, per esempio — cui 
ci si nchiama ormal in tan
te sedi e con torn sempre piu 
allarmanti — possono essere 
visti e nsolti ben altnmenti 
che la dove dommano gli in-
teressi dai quali deriva il dan-
no che si vorvebbe evitare. 

Tutte le reahzzaziom della 
giovanissima mdustrm turisti
ca buigara, da Albena alle 
Sabbie d'Oio e Diuzba, nella 
zona settentrionale, e poi la 
Costa del Sole e le spiagge 
sempre piii a sud che si van-
no ora popolando, sono una 
concretizzata espressione del
le preoccupazioni che anuria-
no pianlEicaton e costrutloil 
nei confronti appunto della 
natuia, del paesaggio e del lu-
rista. 

Una natura straordinaria
mente rigogliosa ha ricoperto 
di fitta e varia vegetazione le 
pendiei montane che soendo-
no £lno alle Sabbie d'Oro. E' 
tutto un verde denso di al-
tissimi pioppi, acacie, abeti, 
querce, tigli, platani, betulle 
(ed e appunto al color cupo 
di queste rive che si deve pro-
babilmente il nome odierno 
di questo mare e della stessa 
Varna); e dove e'e una ra-
dura, sono rose e gmestie, 
mandorli, fichi, ctlie^i In 
mezzo a questo ben di Dio, 
sen7a fame soempio e agfiiun-
gendo vivacita e belle/^a aU 
paesaggio sono sorti, In una 
decina di anni, i 70 alberglu, 
1 30 ristoranti, le case per le 
vacanze, i rampcggi e tutto 11 
nmanente dl questa citta per 
la villegqiatuja che l'anno 
srorso h.i ospitato HBO mila 
turisti bulgtiri e 330 mila stra-
nieii. 

Le costiuzioni, sulla pendice 
boscosa del monte, occhieg-
giano, si pub dire a fatica, 
tra gli alberi oppure vi scorn-
paiono del tutto mentre ver
so il mare sveltano oltre gli 
alti tronchi o si distendono 
eleganti lungo i vialt e i giar-
dim che giungono fino alle fi
le degh ombrelloni. A delimi-
tare il prato dove commcia 
la spiaggia si pub tiovare an
che una siepe di rose. 

Questo spettacolo continua 
cosi, atLraverso Druzba, fmo 
a Varna. 11 caos, la fungaia, 
il formicaio non li mcontrate 
mai. Perche non e'e un mi-
hone o due di turisti al posto 
di 3 o -00 mila, si potra pen-
sare; p( rche non ci sono 500 
iilberghi al posto di 70. Gia: 
ma pen he non ci sono? Dob-
biamo rornaie agli orienta
menti oei quali dicevamo al
l'inizio difesa della natura, 
del pae aggio, del turista. Ed 
eococi a quest'ultimo C'e una 
norma, per I costrutton — 
ce lo sumo tatti precisare in 
secle uificiale — secondo la 
quale ad ogni posto letto In 
un albergo debbono corn-
spondeio da 16 a 20 metn 
quadiati di spiaggia Questa, 
per la '-enta. non manca La 
>3ulgarn ha 3110 km. di costa 
sul Mai Nero, quasi tutta bo
scosa e sabbiosa coine I'ab
biamo desmtla. Per ora cen-
ln abit.mti i> comple.ssi unl-
slici non ne orcupano che una 
minima parle. Facile allora la 
solu/ione del problema? 

F.icile sirpbbe concentraro 
gli nnpianii dove esislono gia 
le infr.istrutture Q spillare 
quattuni al turista 

Varna, la capitale buigara 
del Mar Nero, fa tutt'uno or-
mai con i suoi complessi tu-
ristici e anche essa si e data 
da fare in quest! ultimi anni 
per manifestare degnamento 
questo suo carattere. Sono 
sorti nuovi alberghi, impian-
ti sportivi e per altri spetta-
coll, sedi per I congressi e i 
festival che si susseguono in 
ogni stagione (si stanno pre-
parando la Conferenza sinda
eale mondiale sul problemi 
dei giovani, l'annuale Festival 
del cinema, il congresso mon
diale di sociologia), e stata 
quasi completamente raddop-
piata la strada per le Sabbie 
d'Oro dove ora si arriva in 
pochi minuti, sono slate si-
stemate le zone archeologicho 
(per questa riva sono passate 
tutte le civilta, mediterranee, 
slave, onentali), e stata mi-
gliorata la strada che in un 
paio d'ore — comprese le fer-
mate per ammirare il paesag
gio -- porla, attraverso a bo
schi, collme e ampie veduto 
sul mare, al capoluogo tndu-
stuale e commerciale della co-
sta: Burgas. 

Le spiagge di Burgas sono 
per ora due. l'antichiss>ma 
Nesebar - mez/a sulla co
sta e me7z.i al di la dell'istmo, 
con case greohe e tin che e 
cluese lomamche alcune con 
un millenn e me/zo di storia 
sin capiteili -- e la movissi-
ma Costa 1el sole, la gemella 
delle Sablie d'Oro di Varna, 
in un altio ambientr natura
le, con al re soluzioui archi-
tettomche in mezzo il tnon-
fo delle cune. 

La consiiteii7a « pa rimonia-
lo )> della i^osto del s >le e og

gi: 8(j alberghi, 40 ristoranti, 
alcuni locah tipici, come la 
nuovissima <t Hanska Sciatrau 
(la «Tenda del Khan»), U ca
sino, un teatro all'aperto di 
3500 posti (vi si celebrano in 
questa stagione i riti canzo-
nettistici dell'« Orfeo d'Oro », 
una Sanremo buigara con ad-
dentellati internazionali), 1B0 
mila turisti slramen l'anno 
scoiso e previsti per questo 
anno 200 mila. 

La grande novita sulle spiag
ge del sud e la strada hto-
ranea che, seguendo la cosla 
fin quasi al confine turco, sa
le poi ampia, scorrevole, soli-
tihia per i monli Strangia e 
raggiunge la frontieia a Malko 
Tarnovo. 

Nel tratto di questa strada 
che costeggia il marc, seguen-
done scrupolosamentc le infi
nite msenature, sono dissemi-
noti una ventina di camping; 
all'ombia dei boschi, a rtdos-
su di spiagge che nes.^uno gli 
contende, di fronte ad un ma
re il quale pioprio qui comin-
cia a lingersi di quell'mcante-
vole pennellata di verde che 
lo icnde cosi suggestivo fin ol-
tie il Bostoro. 

La natura qui e piu selvag-
gia e ancor piu pittoresca che 
sulla costa settentrionale. II 
centro principale, So^opol, 
paese di pescatori, e il luogo 
di villoggiatura prediletto da-
gh artisti bulgaii. 

Accanto ai campoggi, lungo 
la costa, sono andate sorgendo 
costruzioni ogni anno piu mi-
meiose. An'he quesle fanno 
parte del « campmg », ma so
no autentici alberghi e risto
ranti, riservati tuttavia alle 
organkzazioni internazionali 

dei giovani, agli studenti ecc, 
che trovano poi nella natura 
circostante tutti gli elementi 
per condurre la vita di cam-
peggio classica. Qui sono co-
minciate a sorgere anche le 
case delle vacanze — per ora 
quella dei cineasti — e pre
sto companranno i villnggi tu-
ristici come la Costa del So
le, Druzoa, Albena. Qui insom
nia si sviluppera prossima* 
mente Jl turismo bulgaro, sem
pre con i criten che fanno 
appanre « interessanti » que
ste sue realizzazioni e rtman-
dano a considerare le scelte 
(«di civilly») che le hanno 
dettate. 

Ma la nuova strada, se e de-
stinata a favorire enormemen-
te lo sviluppo del turismo su 
queste coste, b anche nata co
me collegamento con le cor-
renti tunstlche dl altri paesl. 
Prat icamente, con il nuovo 
tratto che scorre lungo la co
sta buigara o poi da questa al 
confine e con ll tratto nuovis-
simo che i turchi hanno reahz-
zato sul loro versante, fino a 
collegarsi con la strada trap-
sbaleanica, si ha una htora-
nea del Mar Nero e del mar 
di Marmara, da Costanza e 
Mamaia, m Romania, at llto-
I ali di Varna e Burgas, a 
Islambul. Dopo la costa bulga-
la non c'e che l'anoso inter
mezzo della montagna e poi il 
lettifilo a sahsrendi fmo alia 
Babele mfermUe della euro-
lazione di Istambul e all'm-
canto della visiono sul Bosfo-
ro. Che fa titolo di film, ma 
non cessa di essere una me-
ravigha. 

Ferdirtando Mautino 

cumenti originali, compulsato 
relazioni, libri, studi. Alia ri-
cerca, tutto sommato, dei 
colpevoli. Per sapere esatta-
mente chi erano i boia, per 
conoscere le loro facce, per 
indicarli come colpevoli di 
tanti e tanti delitti, di questi 
e di quelli, esattamenfe. 

A loro favore e per le im-
prese industriali organizzate 
dalle SS lavorarono i polac-
clu prigionieri. Ben 2 milio
ni 460 mila furono i polaochi 
deportati o in Germania o ;n 
altri Paesi occupati dai nazi
sti per essere inipiegati nel 
lavoro forzato. La commis
sione d'inchiesta ha stabilito 
che questi due milioni e mez
zo di persone « regalarono » 
alle imprese naziste qualcosa 
come trcntarmla anni-lavoro 
che furono semi gratuiti dal 
momento che ognuno conosce 
quale fosse il cibo che i na
zisti formvano ai prigionieri. 

L'« azione 
» 

II lavoro dunque come me7 
zo di morte. Uno dei tanti 
metodi usati dai nazisti. il 
metodo piu facile di morte 
era tuttavia quello diretto: 
clnusi nei ghetti gli ebrei po-
laccln venivano fatti morire 
di fame, di stenti, di piom-
bo. Nel 103!) l'indice di morta-
lita fra gli ebrei dei ghetti di 
Varsavia e di Lodz era del 
0,6 per mille. Con l'occupazio-
ne nazista l'indice sail pauro-
snmenle cosi: 1910, Varsavia 
23,5 su millc; Lodz 39,2. 1041: 
Varsavia 00: Lodz 75.7. 1942: 
Varsavia HO: Lodz 159,8. 

Non siamo ancora tuttavia 
alia scientificila dello stermi-
nio dei «laboratory di mor
te » come Auschwitz, dicono i 
dirigenti della Commissione 
d'inchiesta, ma certo non vie-
ne tralasciato alcun mezzo 
per uccidere e rapinare indi-
pendentcmeiite ebrei o polac 
chi. Ad esempio risulta dai 
calcoli della commissione che 
con lo sola «azione Rem 
hardt » i nazisti rapinarono al
le loro vittime in oro valuta e 
pieti-e preziose qualcosa che 
aveva un valore di quasi 179 
milioni di marclii tcdeschi del 
tempo che sarebbero oggi al-
l'incirca quasi tredici miliardi 
di lire, non tenendo conto in 
realta delle svalutazioni e del
la diminuzione di valore della 
monela. 
L'Apocalisse polacca ha aper-
to una voragine die ancora 
forse non si 6 colmata on 
quarto di secolo piu tardi. Ab
biamo detto piu di sei milio
ni di morti' 644 mila per azio-
ni di guerra, gli altri fucilati, 
impiccati, moili di fame, di 
stenti nei Lager, uccisi nelle 
strade. E poi ancora 590 mila 
invalidi di cui 60 mila con 
turbe psichiclie come conse-
guenza del terrorc. 

II lavoro della commissione 
e andato in profondita, ha 
scavato, con I'ausilio della 
statistica dentro i rneandri del
la soueta polacca, ha scoperto 
che il numero dei morti, de 
gli uccisi, degli assassinati 
nelle citta e estremamenle 
maggiore rispetto alle campa-
gne: 4 milioni 756 mila perso-
ne nolle citta. 1 milione 272 
mila nel contado. E poi le 
perdite degli uomini di cultu
ra: 235 artist!, 60 musicisti, 
122 giornalisti, 56 scrittori. 
1110 magistrate, o dipenden-
ti del settore della giustizia, 
•1500 avvocati, 5.000 medici, 
700 docenli universitari, 84R 
professori di scuole medio su-
periori, 3963 maestri, 2647 
sacerdoti cattolici. 

«Non vogliamo nessuna 
vendetta. Ci basterebbe che 
venissero applicati i mozzi, 
che ei sono, della giustizia 
perche chi vive ancora lihero 
in Germania occidentale do-
vesse pagare i delitti clie ha 
ordinato o di cui si e fatto 
complice. Come Heinz Reine-
farth che oggi fa. addirittura, 
l'avvocato e che fu il oarnefi-
ce di oentinain di migliaia di 
eittadini polacchi, o il gene-
rale delle SS Brick von Bach 
Zelewski « che non ha ancora 
risposto dei crimini ch'egli 
ha conimesso durante 1'insur 
rezione di Varsavia o in Unio-
ne Sovietica J>, come ha scrit-
to il ministro della Giustizia 
polacco, o il generate di poli 
zia Bruno Rtreekenbnch orga 
nizzatore del tcrrorismo noi 
territorio del Governatorato 
Gene ale. 

«Anche set'antamila ita 
liani furono vittime di que
sta organi7zazione dello ster-
minio — aggiunge il diretto
re della Commissione polacca 
— Ne conosciamo il mime-
'•o non la tragira odissea. Ora 
ci 12 mila. di questi — o indi 
ci i tre grossi raccoglitori 
rielle schede sul tavolo — po-
tiete sapere anche voi in Ita
lia qualcosa di piu. Alcune fa-
miglie pnlranno forse scopn-
!•;, anche se si rinnovera un 
dolore, come e quando 1 nazi
sti fecero una nuova vittima *. 

Adolfo Sealpelli 
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