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Adorno e la «critica della cultura» 

LE CATACOMBE 
DELLA DIALETTICA 

Una opposizione che non da luogo ad una alterna
tive concreta nei contronti della society borghese 

Tutti i problemi filosofi-
ci, sociologici, artistico-let-
terari, estetici e critico-cul-
turali di T. W. Adorno si 
riconducono ad un unico 
nodo: come descrivere l'u-
niverso della «totale nega
tivity » e della totale reifi-
cazione, opponendo alia to-
talizzazione del dominio, che 
e politico ed economico-tec-
nologico insieme, una criti
ca radicale mediante la qua
le siano smascherate tutte 
le forme d'integrazione ideo-
logica nel sistema? 

La struttura del «domi
nio » innestata su quella 
dello scambio nella societa 
tardo-capitalista e configura-
ta da Adorno come « prin-
cipio di identita », median
te il quale non solo il par-
ticolare e riportato sotlo l'u-
niversale, ma il soggetto 
(umano) e completamente 
integrato nelle oggettivita, 
nel mondo delle cose, e 
• reificato >. Questa struttu
ra — per la quale ragione e 
dominio divcntano pcrfetta-
mente omogenei — e, secon-
do Adorno, il risultato sto-
rico della « dialettica dell'Il-
luminismo >. Ad essa si op-
pone la critica « dialettica > 
come dialettica della « dif-
ferenza» contro P« identi
ta », come dialettica nega-
tiva. 

A questa opposizione — la 
quale, peraltro, non da luo
go ad alcana alternativa 
concreta nei confronti della 
societa capitalistico-borghe-
se — si riconducono — su 
molteplici versanti che van-
no dall'interpretazione della 
avanguardia artistica e mu-
eicale ai problemi teorici 
della sociologia filosofica 
neomarxista della Scuola di 
Francoforte — le comples-
se e penetranti analisi di 
Adorno, largamente saccheg-
giate da molti nostri studio-
si. Se queste hanno, per un 
verso, il merito di una indi-
scutibile profondita e sotti-
gliezza, per 1'altro, restano 
pesantemente condizionate 
dall'assunto di fondo, dal-
l'equivoco, cioe, di una « teo-
ria critica > fondamentalmen-
te estranea al terreno stori-

, co dello scontro rivoluziona-
"rio che non oppone l'intel-
llighenzia progressista, bensi 

la classe operaia e le sue 
' organizzazioni di lotta alio 
•• forze e ai meccanismi re-
pressivi del capitale. 

Adorno, infatti, intende 
c superare» il marxismo 
come teoria della prassi ri-
voluzionaria e resta indiffe-
rente — se non addirittura, 

• ambiguamente ostile — alia 
J prassi storica del proletaria-
. to, all'interno della quale la 

dialettica discende dal cielo 
, dell'astrattezza speculativa 

per incarnarsi nella logica 
reale della lotta di classe. 

- II neomarxismo di Adorno 
si ostina a ritenere che le 
< armi della critica » possa-
no sostituire la « critica del
le armi» e fraintende, in 
questo, anche quanto affer-
mava Marx intorno alia teo
ria, suscettibile si di diven-
tare « violenza materiale > a 
patto, pero, che essa con-
quisti le masse. 

L'uomo 
concreto 

Ma tale conquista e possi-
bile solo — afferma Marx — 
se la teoria diventa una 
dimostrazione interessante 
l'uomo concreto (*Essere 
radicale e cogliere la cosa 
alia radice. Ma la radice, per 
l'uomo, e l'uomo stcsso»). 
Adorno, invecc, non si prc-
occupa gran che dcll'uomo 
concreto: la sua « dialettica 
negativa » e una critica ra
dicale solo perche respinge 
in blocco la totalita della 
mistificazione razionalc co
me dominio e fa coincidere 
nichiiisticamente queste as-
soluto rifiuto con una capi-
tolazione di fronte ad una 
realta irrcdimibile. 

Quando Adorno sostiene 
che la razionalita giunge a 
•e stessa nell'assurdo (No-
ten zur Literatur, 2, Fran
kfurt a. M., 1961, II, p. 222), 
son fa altro che spostare 
piu lontano la frontiera ni-
chilista del pensiero borghe
se, accettando quictamente 
quella disperazione tutta 
schopenhaucriana in cui tor-
na a far capolino la vecchia 
metafisica dell' irrazionali-
•mo. « I/ultimo assurdo — 
scrive Adorno — sta nel 
fatto che la quiete del nul
la e quella della conciliazio-
ne non si lasciano conoscere 
l'una distintamente dall'al-
tra » (ivi, II, p. 236). 

In questa prospeltiva de-
vono cssere collocati anche 
i saggi adorniani sulla « cri
tica della cultura > (Prisini. 
Saggi sulla cnlica della cul
tura, trad. it. di AA. W . , 
Torino, Einaudi, 1972, pp. 
282, L. 3.200) scritti, salvo 
qualche cccezione, alia fine 
degli anni Quaranta. Anche 
qui la rivendicazione, in se 
giustissima, di uno spazio 
f t r la cotstoftaa singola sof* 

focata dalle maglie della to
talita annodate < sul model-
lo dell'atto di scambio > re
sta, per cosl dire, ammalia-
ta dalla « dialettica dell'Illu-
minismo ». Poiche in base a 
quest'ultima il concetto di
venta lo strumento del « do
minio » e l'umanita organiz-
zata si afferma come minac-
cia di sterminio nei confron
ti degli uomini organizzati, 
l'appello di Adorno ad una 
critica «dialettica» della 
cultura, ripropone il tema 
di una « coscienza conse-
guente della non-identita », 
la necessita, cioe, di una 
autodistruzione dell'identita. 

La distruzione dell'identi
ta del soggetto — quella che 
Adorno tanto ammira in Be
ckett — equivale infatti ad 
una distruzione della razio
nalita della cultura come fc-
ticcio in cui restano invi-
schiali i suoi stessi critici. 
Per questa ragione Adorno 
afferma che « la cultura del
la critica addita la colpa al-
trove da dove essa e; essa 
in tanto e ideologia, in quan
to rimane mera critica del-
1'ideologia ». 

Una figura 
evanescente 

Ma l'cquivoco sta appunto 
nel fatto che questa coscien
za della non-identita e quin-
di della disintegrazione cri
tica della cultura come "va* 
lore" non e ancora una cri
tica dialettica (marxista) 
della cultura: essa nasce al
l'interno del mondo borghe
se come una forma di au
todistruzione che lascia in-
tatto proprio quel modello 
elitario e catacombale di 
cultura a cui Adorno impli-
citamente si richiama allor-
che pretende di sostituire 
il radicalismo irrazionalista 
della sua dialettica negativa 
alia critica dell' economia 
politica, scambiando il sog
getto materiale della critica 
— il proletariato — con il 
soggetto astratto, l'intellet-
tuale piccolo-borghese pro-
duttore d'idee. 

Indubbiamente Adorno in-
dividua con acutezza la < so-
glia > in cui l'atteggiamento 
feticizzante del critico rea-
zionario-conservatore si dis
solve per lasciar posto al 
superamento di quello stesso 
concetto di cultura di cui 
questi era, forse senza nep-
pur volerlo, complice. «La 
soglia della critica dialetti
ca — egli scrive — rispet-
to alia critica della cultura 
e nel fatto che la prima in-
nalza la seconda sino al su
peramento dello stesso con
cetto di cultura». Questa 
« soglia » — potremmo dire 

— divide Valery e Proust 
(cui Adorno dedica due 
splendidi saggi), da un la-
to, e Beckett, dall'altro, ma 
il filosofo francofortese non 
sa indicare in alcun modo 
se si possa parlare d'una 
nuova e diversa cultura pro
prio perche gli manca il re-
ferente storico reale, il por-
tatore della dialettica con
creta, il proletariato. Ed e 
allora che le acque s'intor-
bidano. 

La dialettica negativa pre-
sa a sostegno della adornia-
na critica della cultura e 
semplicemente un mezzo per
che la cultura borghese 
«porti la non-verita alia 
coscienza di se stessa » e 
non gia lo strumento per 
aprire un nuovo orizzonte. 
« Cio che sembra decadenza 
nella cultura e il puro suo 
pervenire a se stessa» — 
afferma Adorno. 

E' cvidente, a questo pun-
to, come Adorno si serva 
della logica hcgeliana solo 
per far coincidere il compi-
monto della cultuia con la 
sua autodistruzione. Poiche 
questa distruzione emargina 
dal suo campo la concretez-
za storica del processo rivo-
Iuzionario che passa attra-
verso la borghesia proprio 
perche sono esterni ad essa 
i protagonisti che lo muovo-
no e lo dirigono, la posizio-
ne di Adorno finisce per ri-
cordare quella del suo gran-
de "awersario" di destra, 
Martin Heidegger, con cui 
sembra condividere una vi-
sione « cpocale » della sto-
ria. Quella - dialettica ne
gativa » che dovrebbe dirom-
pore la totalita della rcifi-
cazionc si limita infatti a 
suggcllare la catastrofe pcr-
manente operata dalla ragio
ne illuminista, proiettando 
in una regione utcpica, che 
Marx chiamerebbe )'« al di 
la della verita », una figura 
delP uomo metafisicamente 
liberato da se stesso e non 
gia storicamente emancipa-
to attravcrso la lotta: una 
figura religiosamente eva
nescente per la quale la li-
berazione e in definitiva 
soltanto una rigenerazione 
interiorc, una pacificazione 
dell' istinto « senza sacrifi
c e o rinuncia ». 

Ftrruccio Masini 

A TRENrANNI DALLA BATTAGLIA PI STALINGRADO 

steppa a Berlino 
Fallisce 1'ultimo tentative) fedesco di liberare la VI Armata accerchiala e scatta la travolgente offensiva sovletica: ventidue division! hitleriane vengono annien-
fate - La rotta delTARMIR, inghiottita dall'inferno bianco - Von Paulus si arrende, I'Armata Rossa inizia I'avanzata che la portera fino alia capitale del! Ill Reich 

L'ultimo, tremendo atto del
la battaglia di Stalingrado si 
svolge nell'arco del sessanta 
giorni che vanno dal 1. di
ce mbre 1942 al 31 gennaio 
1943. Con l'accerchiamento del 
grosso delle truppe nazlste 
(la VI Armata dl von Pau
lus, la IV Armata Panzer, plu 
alcuni corpl auslllarl) il com-
plto strategico che ora si po
ne al comandl sovieticl e du-
plice: eliminare ognl residua 
reslstenza all'interno della sac-
ca e sviluppare contempora-
neamente l'offensiva in dlre-
zione di Rostov, con l'obiet-
tlvo di spaccare in due il 
«gruppo del Caucaso» for-
mato da quattro armate hi
tleriane. 

II piano offensivo in dire-
zione dl Rostov, rapldamen-
te elaborate prende il nome 
convenzionale dl « Saturno ». 
Parlando al telefono col ge-
nerale Vassilievsklj, che si 
trova a Stalingrado, Stalin di
ce il 27 novembre: «Bisogna 
liquidare i tedeschi accerchia-
ti. Mikhajlov deve concentrar-
si solo su questo. Per quan
to riguarda Voperazione "Sa
turno", si occupino di essa 
Vatuttn e Kuznezov. Mosca li 
aiutera ». Mikhajlov e 11 nome 
di codice dello stesso Vassi-
llevskij: Vatutin comanda 11 
fronte sud-occidentale. Kuzne
zov la prima Armata della 
Guardia. 

Dal canto suo, 11 comando 
supremo tedesco ha ora l'im-
pellente necessita di libera
re dalla sacca 1 trecentomila 
accerchlatl. Poiche non e dav-
vero wn obiettivo che si pos
sa consegulre con forze liml-
tate, Berllno ordina la forma-
zlone di un nuovo gruppo 
d'armate, denomlnato a Don ». 
il cui comando viene affida-

to al feldmaresciallo Mansteln. 
n «gruppo Don» ha l'in-

carico di spezzare lo sbarra-
mento sovietico e liberare von 
Paulus dalla morsa. Manstein 
e considerate) uno del miglio-
ri strateghl della Wehrmacht, 
specialista nelle operazioni di 
accerchiamento e aggiramen-
to. Molti degli accerchlati del
la VI Armata, ufficiall e sol-
datl semplici, quando sanno 
che sara il famoso Manstein 
a dirigere 1'attacco per la lo-
ro liberazione, tirano un so-
spiro di sollievo. Anche Man
stein e ottimista: « Penso che 
la mia persona valga per voi 
qualche garanzia di successo » 
trasmette — sulla radio ad 
onde corte che lo collega con 
la VI Armata — a von Paulus. 

Del gruppo d! armate «Don» 
fanno parte tutte le grandi 
unita tedesche dislocate dal 
Medio Don alle steppe di 
Astrakhan, alle quail vengono 
aggiunte dieci divisionl coraz-
zate e di fanteria fatte af-
fluire dalla Francia. Manstein 
mette a punto un piano che 
battezza «Tempesta d'inver-
no»: un attacco in profon
dita, condotto con mezzi blln-
dati, nelle zone di Kotelni-
kovo e Tormosin. Una volta 
che il «gruppo Don» avesse 
quasi raggiunta la sacca, la 
VI Armata avrebbe attaccato 
a sua volta (il via sarebbe 
arrivato, da Manstein, con la 
frase «Colpo di tuonon tra-
smessa per radio) trovando 
cosi sgombra la strada per 
la salvezza. 

La mattina del 12 dicem-
bre Manstein passa all'attac-
co verso il sud di Stalingra
do. La sua punta di diaman
te e la VI divisione corazza-
ta, giunta nuova fiammante 
dalla Bretagna. che riesce ad 
avanzare di 45 chilometri in 
tre giorni. Dietro alle trup
pe d'assalto si muovono ver
so la sacca autocolonne con 
munizioni, carburante e vive-
ri per le truppe accerchiate: 
oltre 3.000 tonnellate di ca-
rico. Nella notte tra il 20 e il 
21 dicernbre. gli avamposti 
della VI Armata scorgono, da 
lontano, i segnali luminosi 
dei mezzi corazzati di Man
stein giunti a non piu di tren-
ta chilometri dalla sacca. Man-

Maggio 1945: l'offensiva dell'Armata Rossa, iniziata sul fronte di Stalingrado, si conclude con la conquista di Berlino. Dalle macerie della citta si alzano colonne di fumo, davanti alia 
Porta di Brandeburgo e il cadavere di un soldato tedesco 

stein telegrafa ad Hitler: « Al 
successo aell'operazione "Tem
pesta d'invenio" mancano po-
che ore». H generate Gott, 
alia testa del raggruppamen-
to che tenta di forzare il 
blocco. invia di continuo agli 
accerchiatl questo radiogram-
ma: « Tenete duro, stiamo ar-
rivando ». 

Uoperazione 
« Saturno » 

Ma le unita sovletiche re-
sistono, il diaframma di fer-
ro e di fuoco tra von Paulus 
e Manstein si assottiglia ma 
non cede. Ancora una volta, 
come durante l'assedio fra le 
macerie di Stalingrado, risuo-
na il comando del generate 
Ciuikov: «Non un passo in-
dietro». II 21 mattina l'inte-
ro fronte sud-orientale della 
Armata rossa passa all'offen-
siva. iniziando l'operazione 
«Saturno n. Le division! co-
razzate di Manstein devono 
tornare indietro, vengono poi 
fatte a pezzi a Kotelnikovo 
dai nuovi carri T-34 sovieti

cl e dalla fanteria della Guar
dia. Un altro mito guerrie-
ro della Wehrmacht viene 
spazzato via nella fucina di 
Stalingrado, quello di Man
stein, l'imbattibile stratega. 

Sul fronte di Voronez l*ur-
to sovietico colpisce la V di
visione italiana dell'ARMIR. 
Inizia la terribile odissea per 
decine di migliaia dl solda-
ti italiani. Le uniti corazza-
te sovietiche aggirano Kante-
mirovka e colpiscono inaspet-
tatamente le retrovie dell'Ar-
mir e dei tedeschi. Racconto 
poi il generate Polubojarov, 
comandante del 17. corpo co-
razzato: «La steppa del Don 
non ha fine. 1 carri armati 
corrono su di essa sollevan-
do in alto la neve. Fischian-
do, il vento porta la tormen-
ta. La neve penetra nelle 
macchine, impedisce agli oc
elli di vedere. Grossi cumu
li di neve, buche nascoste, 
rendono difficile il cammino. 
Le mani dei conducenti si in-
tirizziscono, gelato dal freddo 
il ferro brucia, come arro-
ventato. Bppure i carri arma
ti continuano ad avanzare, tut-
VinXorno ci sono i nemici, 
I'artiglteria tedesca nascosta 

nei burroni continua a spa-
rare. Ma lo stridulo, rabbio-
so fragore dei carri armati 
7ion tace. Inarrestabili e tre-
viendi, i carri proseguono la 
marcia in avanti-a. 

I reparti sovietici. dal 22 
dicernbre, tagliano tutte le vie 
di ritirata all'VIII armata ita
liana. Tre giorni dopo circon-
dano l'intera ARMIR in sfa-
celo: oltre 15.000 soldati ed 
ufficiali italiani cadono pri-
gionieri. I resti dei reparti 
distrutti si ritirano in disor-
dine nella tormenta, abbando-
nando tutto alle loro spalle. 
Scompaiono, inghiottite in 
quell'inferno bianco, cinque 
division! di fanteria (la Cele-
re, la Cosseria, la Sforzesca, 
la Pasubio, la Torino) ed una 
brigata di «Camicie nere». 
L'ARMIR, che disponeva nel-
l'autunno del *42 di circa 250 
mila uomini, perse sul Don 
la meta dei suoi effettivi, ca-
duti o feriti, prigionieri e di-
spersi. 

Bloccato il tentativo di 
Manstein, la situazione nella 
sacca di Stalingrado si fa, per 
i tedeschi, terribile. Per una 
settimana la Luftwaffe tenta 
di mantenere un ponte aereo 

con l'armata assediata. Goe-
ring s'era impegnato perso-
nalmente con Hitler e aveva 
garantito un rifomimento di 
500 tonnellate di viveri al 
giorno: ma solo 110 tonnel
late, nei giorni piu fortuna-
ti, giungeranno invece nella 
sacca. II ponte aereo 6 falci-
diato dalla caccia e dalla con-
traerea sovletica, su dieci ae-
rei Ju-51 che tentano di at-
terrare all'aeroporto dl Pitom-
nik, nella sacca, sei vengono 
abbattuti. I soldati della VI 
Armata vivono con 50 gram-
mi di pane al giorno, una 
sola fetta, e qualche patata. 

Terrorizzati 
e impazziti 

A migliaia, inoltre, muoiono 
per il freddo. Nella sacca, al-
l'inizio di gennaio, fa 35 gra-
di sotto lo zero e gli uomi
ni di von Paulus non hanno 
equipaggiamento lnvernale: 
per convincere i soldati che 
a Stalingrado avrebbero vinto 
prima deH'arrivo del gelo, il 

VITA E ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA IN BULGARIA 

Recupero e sviluppo della tradizione 
Viaggio in provincia: il monastero di Rila e I'antica residenza degli zar - Un prezioso lavoro di restauro e di 
catalogazione • Le testimonianze dei musei etnografici e il cammino percorso negli anni del dopoguerra 

SOFIA, gennaio 
Sofia non e soltanto la ca

pitale politica della Bulgaria, 
ma ne e anche 1& capitale 
culturale; con i suoi undici 
teatri. i quaranta cinemato-
grafl. la sua Universita. piu 
di cento case della cultura, i 
monumenti artistici, monu-
menti del risorgimento, della 
rivoluzione, della lotta di li
berazione. essa nassume e 
rappresenta lo sviluppo e la 
continuity di una lunga tra 
dizione. Ma per meglio com-
prendere come il passato j>i 
riallacci all'attuale evoluzio-
ne di una nuova cultura bi
sogna uscire da Sofia e at-
traversare le verdi region! 
della provincia alia ricerca 
delle testimonianze della sto-
ria lontana e quelle di un 
presente dinamico che si 
proietta verso il futuro. 

II monastero di Rila non e 
a caso la prima tappa di un 
simile viaggio. Annidato tra le 
piu alte montagne dei Bal-
cani rivestite da fitte foreste 
esso non 6 solo un pregevole 
monumento, ma, come molti 
altri monasteri bulgari, rap
presenta una delle ultime 
rocchefortl delle tradizioni cui-
turali del paese durante 1'oc-
cupazione ottomana. Questa 
costruzione quadrangolare 
sorprende 11 visitatore non 
•olo per 1 contrast! architet* 

tonici tra il suo estemo, si
mile per dimensioni e strut-
ture ad una severa e possen-
te fortezza, e l'intemo vivace 
ed armonioso, alleggerito dal 
ritmo delle arcate che movi-
mentano i suoi tre piani, dal 
giuoco policromo che sottoli-
nea te modanature, dagli af-
freschi brillanti di colori che 
decorano la chiesa; ma so-
prattutto colpisce per te te
stimonianze di quella che fu 
la sua funzione durante il do
minio turco. 

La biblioteca, conserva an
cora 16000 manoscritti in ci-
rillico di inestimabite valore 
letterario. Oltre alte trecen
to celle monastiche. esistono 
te cosiddette camere per gli 
ospiti, vasti locali dotati dl 
cucina ed arredati ognuno in 
maniera diversa, con le sup-
pellettili e gli omamentl ca-
ratteristici dello stile della 
regione bulgara a cui erano 
dedicati; essi rappresentava-
no un libero punto di tncon-
tro fra te varie popolazionl 
local!, per scambi commer-
ciali. cultural!, politicl, luo-
ghi di raduno e oasi di 11-
berta nelle quail scrittori pa-
trioti, come Neofit di Rila 
che scrisse nel 1835 la pri
ma grammatlca bulgara, com-
posero quel testl che ebbero 
tanta Importanza per 11 mo-
vlmento dl rlnuelta nazlona-

Ie e culturale, come « Sotto il 
giogo» o «Epopea dei di-
menticatiB di Ivan Vasov. 

La stessa vecchia cucina fu-
mosa del monastero con la 
sua capacita di assicurare un 
pasto a tremila pexsone sem
bra costruita in funzione di 
una difesa contro qualsiasi at
tacco estemo, una difesa ar
mata, lo testimoniano le scia-
bote ed i fucili di cui era 
dotato il monastero. 

Ma come in pochi anni il 
popolo bulgaro ha riempito 
un vuoto culturale di quasi 
cinque secoli? L'awento del
la Repubblica popolare ha 
permesso la trasmlssione e 
il rinnovamento del patrimo-
nio culturale attraverso un 
processo che realizzd dapprl-
ma rallargamento delle basi 
dell'istruzione, poi 1'assimila-
zione della cultur** occidenta-
le ed infine, aprl la strada 
alte attuali forme di espres-
sione e di organizzazione ar-
tistiche e cultural!. 

Questo rapporto di continui
ty si rintraccia nella attivita 
delle organizzazioni statali 
che si occupano in Bulgaria 
del settore artistico e cultu
rale: un passato che risorge 
dall'opera metlcolosa e scien-
tifica di ricerca e di rlprlstl-
no di quanto ancora rimane, 
un futuro che prospetta le 
poulbilit4 di piu avanzate 

realizzazioni. Lo testimonia- i 
no i reslauri e rutilizzazione 
delle vecchie case risorgimen-
tali del quartiere-museo di 
Plovdiv — dairinconfondibile 
e caratteristico avancorpo dei 
primi piani di - derivazione 
orientate e dalle eleganti de-
corazioni dipinte airesterno — 
che ospitano oggi nei loro 
cortili mostre d'arte e con-
certi. Lo testimoniano te at-
trezzature, dalle soluzioni 
architettoniche funzionali e 
moderne, costruite a Varna 
per ospitare congressi, festi
val. mostre fotografiche. ma
ni festazioni culturali animate 
dalle esibizioni dei piu quo-
tati complessi artistici regio
nal i e nazionali che concor-
rono ad occrescere 1'interesse 
turistico per questa citta. 

Gli operai addetti agli sea-
vi archeologici ed alia rico-
struzione di Tsarevets, la re
sidenza degli zar e dei boiar-
di nei pressi di Veliko Tur-
novo, una delle piu antiche e 
belle citta della Bulgaria, par-
lano al visitatore del loro la
voro con lo stesso amore del-
l'archcologo che dirige gli 
scavi, e tengono ad informa-
re i visitatori di come bello 
e possente fosse 11 palazzo 
del re e la chiesa che doml-
nava 11 colle, come fossero 
Imprendiblll le muraglle cht 
clrcondavano questo iniedla-

mento protetto anche dalle dl-
fese natural i dello strapiom-
bo in fondo al quale scone 
il fiume Yantra e dalle case 
fortezza dei signori locali, ar-
roccate. ognuna con la pro
pria chiesa, sul colle vicino. 
Raccontano di BaJdovino im-
prigionato nella tone dallo 
Zar Kaloyan, e dei Crociati 
che passarono di li, con una 
vivacita di immagini ed una 
competenza storica da ricrea-
re sotto gli occhi dell'ascol-
Utore i Iuoghi. i fatti, la fi
gura dello zar. 

Tutto viene raccolto con 
cura, restaurato. catalogato 
ed esposto nei musei, ricchis-
simi di opere d'arte. Ma visi-
tando i musei etnografici si 
e stupiti nel constatare co
me attrezzi agricoli ed arti-
gianali di primitiva semplici-
ta e concezione appartenga-
no ad un passato molto pros-
si mo. 

Sono te tracce di una ane-
tratezza che i musei custo-
discono ed esibiscono, quasi 
a sottolineare la strada che 
si e fatta in pochi anni, con 
l'awento di una nuova orga
nizzazione politico-sociale e 
con la crescita di una cultu
ra che vuole recuperare e 
sviluppare le sua radici po-
polari. 

Laura Chiti 

comando tedesco non aveva 
fatto distribuire quel mate
riale. I 76 vagoni con l'equl-
paggiamento invernale della 
VI Armata erano bloccati, dal-
l'inizio dei combattimenti, al
le stazioni di Kharkov, Kiev, 
Lvov. 

La disperazione si impa-
dronisce degli uomini della 
VI Armata, che nei loro dla-
ri e nelle loro lettere pian-
gono ormai apertamente sul 
loro destino. «Tre nemici 
rendono molto dura la nostra 
vita: i russi, la fame, il fred
do », scrive 1'8 dicernbre nel 
suo diario il caporale Sur. 
«leri ci hanno dato la vodka. 
In quel momento stava7no 
uccidendo un cane e la vodka 
e arrivata a proposito. Fino-
ra ho gia ttcciso quattro ca
nt, ma i miei compagni non 
riescono a saziarsi» scrive ai 
suoi parenti. il 29 dicernbre, 
il soldato Otto Sechtig. « L'an-
no vecchio si avvicina alia 
fine. Ha appena parlato Goeb-
bels, ma in noi non ha su-
scitato entusiasmo. Da mol-
te settimane non abbiamo 
neppure il ricordo di che co
sa sia Ventusiasmo. Cib di 
cui abbiamo abbondanza so
no i pidocchi e le bombe 
russen. scrive il caporalmag-
giore Henrich Heineman. 

Per online di Goebbels. gli 
ultimi due sacchi diposta 
usciti per via aerea dalla VI 
Armata accerchiata vengono 
sequestrati. i familiari dei sol
dati non riceveranno piu no-
tizie. E* uno dei soliti truc-
chi del capo della propagan
da nazista per tener alto il 
morale della nazione; e pro
prio nei giorni della sacca. 
i bollettini di radio Berlino 
annunciavano che sul fronte 
orientate la Wehrmacht con-
duceva brillanti combattimen
ti difensivi, nel corso dei qua-
li ai sovietici venivano inflit-
te perdite cosl elevate da ren
der loro impossibile ogni ul-
teriore offensiva. 

Nei primi gioml del gen
naio '43 l'aeroporto di Pitom-
nik viene definitivamente 
messo fuori uso dall'artiglie-
ria sovietica. II 4 gennaio le 
armate sovietiche del «fron
te del Don » (comandante Ro-
kossovski) ricevono 1'ordine 
di liquidare definitivamente 
la VI Armata tedesca e alle 
7.30 del giorno 10 (ventiquat-
tro ore prima von Paulus ave
va respinto un ultimatum di 
capitolazione) scatta 1'attacco 
sovietico. Un terrificante bom-
bardamento combinato, da 
terra e dall'aria, si abbatte 
suite posizioni della VI Ar
mata. Per ore la terra trema 
al rombo continuo dei can-
noni, i tedeschi catturati su-
bito dopo l'inizio dell'offensi-
va vengono trovati inglnoc-
chiati a terra, terrorizzati e 
impazziti. Alle 9 entrano in 
azione i carri armati e i pa-
racadutistl sovietici, che avan-
zano — nel solo prlmo gior
no — di otto chilometri. I 
tedeschi si difendono con ac-
canimento. nonostante la di-
sperata condizione in cui si 
trovano: molti di loro hanno 
paura di arrendersl, perche 
sanno bene dl quaU crimlnl 

il loro esercito si e macchia-
to, e preferisccmo morire in 
combattimento. 

U 24 gennaio„ von Paulus 
— per radio — ochiede a Ber
lino il permesso* di arrender-
si: « E' assurdo <continuare la 
resistenza: la ca&astroje e ine-
vitabile. Per salvare gli uomi
ni ancora rimasl'i m vita chie-
do di essere immediatamen-
te autorizzato m capitolaren. 
Ma Hitler rispomde nominan-
do von Paulus tfeldmarescial-
lo: significa clue la resa e 
negata e che si consiglla un 
«onorevole» suicidio collet-
tivo. 

II colpo 
di maglio 

Infine, nella motte fra il 30 
e il 31 gennaio, i reparti del
la 38. brigata fmcilieri e del 
329. battaglione del genio clr-
condano, nel centiO di Sta
lingrado, l'edificlo gia sede dei 
Grandi Magaznni, nei cui 
sotterranei von Paulus ha In-
stallato il suo (Huartier gene
rate. Mentre i rucilieri sovie
tici combattono con le SS di 
guardia al comando nazista. 
sbuca da un solterraneo una 
bandiera bianca: e il colon-
nello Adam, aimtante di von 
Paulus, che chtade l'inizio del
le trattative di. resa. Pochc 
ore dopo, il iteldmaresciallo 
tedesco e i gemerali del suo 
stato maggiore si arrendono 
e la VI Armata cessa dl com-
battere. aAdewpiendo il vo-
stro ordine — tdegrafa a Sta
lin il Consiglio idi guerra del
le armate del "fronte del 
Don" — le trt.ppe del fron
te del Don hanno terminalo 
alle ore 16 del Z febbraio 
1943 rannientamentlo del rag-
gruppamento Mmico circon-
dato a Stalingrado*. 

Nel corso dell'intera ope-
razione erano slate annienta-
te ventidue divisionl hitleria
ne e varie unita. di riserva. 
Sul campo di battaglia fu ro
no raccolti e seippelliti 147.200 
morti tedeschi, catturati 91 
mila uomini tra cui oltrt 
2.500 ufficiali e 24 generali. 

Non soltanto ssimbolicamen-
te la battaglia di Stalingra
do si sara svclta a cavallo 
tra il '42 e il '43, l'anno — 
quesfultimo — che vedra la 
sorti del confhtto capovolger-
si e gli eserorti nazifascistl 
iniziare la rovimosa china ver
so la scontuta Dal colpo di 
maglio ricevuto a Stalingra
do la Wehrmacht non sara. 
piu in grado di riprendersi 
e il suo destimo, sul fronte 
orientate, resteia. segnato. La 
offensiva sovietica scattata 
dalle rive gelate del Volga 
non si fermeii praticamente 
piu, giungera fino a Berlins* 

Cesare DeSimone 

(FINE • 7 pretftdentl artiooU 
sono statl pmbbticati U W 
* U 23 dictmbrt) 
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