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REALIZZAZIONI Dl UN ANNO
II settimanale « Wiadomości Polskie » (Notizie Po

lacche) edito a Roma, pubblica un arlieolo di Mieczys
ław Prusżynski, il guale esaminando lc conguiste realiz- 
zate nel campo economico e sociale dalia iiuora Polonia 
durante l’ultimo anno, scrice:

« U 21 giugno si e compiuto un anno da quando, 
alPAmbasciata della Repubblica, di Polonia a Mósca, 
i polacchi che si trovavano in Russia, insieme a quelli 
venuti dalia Patria, fissarono la composizione del primo 
Governo di Unita Nazionale della risorta Repubblica.

Nel bilancio deJPanno che. e trascorso possiamo 
apprezzare le realizzazioui piu importanti ottenute tanto 
da quel governo, quanto da tutta la Nazione.

Esaminercmó anzitullo la situazione della Nazio
ne Polacca e i suoi rappórti eon lc Nazioni Unitę. II 
Governo Prowisorio di Unita Nazionale continuó feli- 
ceinente la politica iniziata dal P.K.W.N. politica che 
basava 1’esistenza e lo svihtppo della risorta Polonia 
sulFalleanza eon 1’Unione Sorietica. E' a questa poli
tica che dobbiamo il grando successo ottenuto dal go- 
verno polacco a Posdain, dove le tre Grandi Potenze 
accettarono di .attribnire alla Polonia le frontiere sul- 
l’Oder e sulla Nissa.

La recente visita dei rappresentanti del governo 
polacco a Mosca e i risultali ottenuti nel settore eco- 
nomico, politico e'niilitare, dimostrano che gli sforzi 
del gorerno polacco tendenti ad approfondire la colla
borazione eon 1’Unione Sovietica, sono fecondi e ci per- 
mettono di osservare tranquillamente l’attivita di quei 
fattori internażionali che cercano di strappare alla Po
lonia lc terre recuperate o di resuscitare la potenza mi- 
litare della Germania.

La politica di stretta collaborazione eon le allre Na
zioni ślave, e siata messa in rilievo dalia vi.sita ehe il 
Maresciallo Tito ha fatto a Varsavia e dalia firma degli 

accordi che garanliscono la collaborazione politica eco
nomica e culturale tra la Polonia e la Jugosląvia.

La Polonia che per sei anni si e troyala isolala dal 
mondo, ha riannodąto e srihippalo rapidamente i rap- 
porti eon gli allji paesi deniocratici, eon gli Stali Unit i, 
la Gran Bretagna e la Francia in modo parlicolare. 
Questo latto ci ha assicurato 1’aiuto delPLNRRA, 1’jiu- 
portazione delle merci necessari)', e 1’alllusso dei ma- 
teriali prorenienli dalia smobilitazione degli esercili af- 
lcati. Malgrado lc menzognere aHermazioni dilluse sul 
tema della « Cortina di Ferro, il gorerno polacco ha 
lacililato le cisile di numerosi uomini polilici, di gior- 
nalisti, di letlerali, come ha faciiitato la parlenza dalia 
Polonia dci rappresentanti dej nostro mondo culturale. 
Nel solo mese di marżo sono giunti in Polonia 1.319.000 
lettere, 55.700 pacchi e 32.000 periodici.

Questa cooperazione internazionale del gorerno 
polaceo ha permesso che tornassero in Polonia oitre 
2.000.000 di cittadini polacchi che la guerra avcva di- 
sperso per il mondo. Tra questi 43.000 soldatLdelFeser- 
cito polacco che si trova in Italia e in Gran Bretagna.

11 riconoscimento del Gorerno Prowisorio di I nila 
Nazionale da parte delle Nazioni l nile -i e niani Fest ato 
anche eon lelezione del suo rappresentanle al Consiglio 
di Sicurezza. II governo polacco non ha deluso Ja fiducia 
delle nazioni democratiche, presentando dinanzi al Con
siglio la queslione del goyerno Fascista spagnolo. Queslo, 
in riassunto, e il bilancio delle realizzazioui dcl gorerno 
e della nazione polacca nel campo internazionale. Esa- 
miniamo ora le questioni interne della Polonia.-

Gon la creazione del Governo Prowisorio di l’nila 
Nazionale ebbe inizio 1’eyoluzione dei rappórti politiei. 
del paese. La creazionp di. questo governo permisę. che 
tornassero in Patria gli elemcnli di maggior yalore che 
si t.rovavano alPestero. Fini la guerra eivile grazie al- 
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Uamnistia, e numerosi gioyani uscirono dalie prigioni 
e dalie foreste. La macchina statale pote servirsi di essi 
per un utile layoro. II vicc presidente del Consiglio 
Mikołajczyk, ebbe la possibilita di creare il Partito po- 
lacco dci Contadini. II Partito del Layoro venne lega- 
lizzato. La Giocentu Cattolica di destra ebbe la possi
bilita di raggrupparsi attorno ad un nuovo setlimanalc 
politico. Sorse, non solo nel Parlamento, ma anche nel-
10 stesso Goyerno di coalizione, una corrente di opposi
zione. Questo fatto e talyolta considerato come negatiyo. 
tuttayia esso presenta dei lati favorevoli, poidle per- 
mette 1’espressione in una forma legale di quelle ten- 
denze di opposizione che sono normali in ogni paese. 
Inoltre 1’esistenza di questa opposizione conferma in- 
nanzi al mondo e alla stessa nazione polacca che il go
yerno e basato su principi democralici.

II piu importante problema della rinala Polonia 
1’amministrazione e la rimessa in efficienza delle terre 
recuperate — e Stało in gran parte risolto. Di nosfra 
iniziatica abbiamo ecacuato dai territori occidentali 
centinaia di migliaia di tedeschi, poi il Goyerno ebbe
11 consenśo dalie Aulorita britanniche di occupazione 
e pote trasferire nella zona inglese, dal febbraio al lu- 
glio dello scorso anno, 1.500.000 tedosclii. Le Autorita 
Sovietiche di occupazione acconsentirono anch’esse al- 
l’evacuazione dei tedeschi che si trovavano nel nostro 
territorio. Al loro posto si sono stabiliti circa due mi
lioni di polacchi, prendendo possesso delle faltorie dei 
Junkers, delle fabhriclie, delle ease, delle officine ar- 
tigiane. Yenne organizzata l’amministrazione dei terri
tori recuperati, che malgrado un cosi rapido cambia- 
mento di abitanti, hanno ripreso la vita normale. Le 
miniere, le fabbriche, le aziende agricole, sono in pie- 
na attivita. Hanno ripreso anche la loro attiyita l’Uni- 
yersita e il Politecnico di Wrocław (Breslacia) di Dan- 
zica, di Gliwice, 1’Accademia di Medicina e la Scuola 
Superiore di Commercio mariltimo di Danzica. '

II Goyerno Prowisorio di Unita Nazionale ha con- 
tinuato lo syiluppo di quelle riforme sociali ed econo- 
miche iniziate dal P.K.W.N. E’ stata realizzata la ri- 
fornia agraria c approyata la nazionaiizzazione della 
grandę industria. Grazie a queste riforme le masse lavo- 
ratrici hanno ottenuto o la proprieta delle aziende o la 
possibilita di decidere sul loro indirizzo e partecipare 
alla loro direzione. Nello stesso tempo e stata approyata 
la legge che fayorisce lo sviuppo dcll’iniziativa privala 
nei limiti clefiniti.

Vale la pena sottolineare che la realizzazione di 
queste riforme fondamentali non e awenuta attrayersó 
lotte sanguinose, ma in utrajmosfera di tranquillita e 
grazie alle leggi approcate dal Consiglio Nazionale dello 
Siato, łanio il contadino polacco, quanto Poperaio, 
hanno dato in que«ta circostanza la prova della loro 
maturita socialć. II Goyerno ha senza dubbio il grandę 

merito di aver saputo concretare simili riforme rivolu- 
zionarie dal punto di yista economico, realizzando nello 
stesso tempo i postulat! che imponeva la nostra situa- 
zione, e cioe procyedcre allo syiluppo della produzione. 
Le aziende distrutte dalia guerra sono stałe ricostruite 
e riattivate. I/operaio e il contadino, benche le condi- 
zioni fossero dure, hanno Iavoralo e prodotto. La Po
lonia non ba ayuto perció quegli scioperi che sono tanio 
frequenti nel I'Europa occidentale.

Questo fatto e dovuto sopratutto alla certezza che 
anima Poperaio come il contadino, i quali sanno di la- 
yorare per se stessi, per il proprio awenire, per il be- 
nessere della societa, e non per aumentare i guadagni 
del capitalista, del proprietario terriero o delTindii- 
striale. In alcuni settori la produzione ha superato quel- 
la di prima della guerra; per esempio nel settore car- 
bonifero. La saggia politica economica del goyerno e 
dimostrata anche dal fatto che non si e avuta quell’in- 
flazione che dopo la guerra dcl 1920 provocó dei danni 
cosi grayi alFeconomia polacca.

11 goyerno dedica speciali cure allo syiluppo del- 
1'istruzione pubblica, della letteratura e della cultura. 
Alcuni dali sono sufficienti: le scuole elementari sono 
frequentate da un numero di fanciulli superiore a quel- 
lo registrato nel 1938; nel 1936 duecentomila student! 
frequentavano le sctjple inedie, 1’anńo scorso il loro 
numero era Kalito a 225.000; prima della guerra gli isti- 
stuti superiori contavano 48.000 studenti, oggi ne con- 
tano 65.000. Se si considera che la popolazione della 
Polonia e diminuita di dodici milioni, appare evidente 
quanto sia importante lo sviluppo dell’istruzione pub
blica.

I numerosi premi scientifici e letterari, gli onorari 
relatiyamente alti degli scrittori, dimostrano anche 
quanto il Goyerno si preoccupi dello syiluppo della 
cultura nazionale. Dal punto di rista sociale, lo svilup- 
po della cultura nazionale, ha una particolare impor- 
tanza. lnfatti all’Universita di Cracovia la gioventii ap- 
partenere alla classe operaia costituisce il 25 %, e quel- 
la rurale il 10 %.

A Poznan la gioventu rurale che frequenta gli Isti- 
tuti superiori e il 30 %. Le edizioni di opere letterarie 
sono parecchie volte superiori a quelle di prima della 
guerra. II settimanale illustrato « Przekrój », tira circa 
200.000 copie, e malgrado le difficolta delle comunica- 
zioni, arriya nei piu lontani yillaggi. E’ facile convin- 
cerci sulla base di questa rapida rassegna che le realiz
zazioni della nazione sotto la guida del Goyerno Prov- 
yisorio di Unita Nazionale sono yeramente importanti.

Eyidentemente la Polonia non e ancora ricostruita, 
non tutto ció che si deve farę e stato fatto, e il nostro 
paese non pub essere considerato ancora come il paese 
della cuccagna. La vita politica non e stata ancora sta- 
bilizzata, le elezioni non hanno avuto ancora luogo, le 
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lotte politiche hanno ancora troppo spesso un aspetto 
sanguinoso. Bandę di comuni briganti, che mascherano 
la loro attirita dielro elichette « politiche », bandę di 
dirersione straniere impediscono ancora un’assoluta si- 
crtrezza. Molti campi non sono slati seminati, molte fab- 
briche e molte case sono in rovina. Molti fanciulli non 
possono frequenlare le scuole, e centinaia di migliaia 
di polacchi sono ancora lontani dalia Patria. La produ- 
zione e gli scambi eon 1’estero non sono ancora come 
dovrebbero essere. Lo stesso si deve dire circa le man- 
canze che ituttora esistono nel settóre dell’iistruzione 
pubblica, dove difettano i professcri, deciinati dalia 
guerra; dove i laboratori e le altrezzatnre scienlifiche 
sono slati distrulti. II licello morale, abbassato dumnie 
1’occupazione, non ha raggiunto ancora quel grado che 
la societa ritiene neeessario; si cerifieano ancora casi 
di cmicidi per ragioni politiche; ancora gli ebrei ven- 
gono uccisi: fatti che dimostrano quanto siano ancora 
forli gli elementi fascisti del nostro paese.

- i nostri rapporli eon la Chiesa, eon la Cecoslovac- 
ehia. gli Stali Lniti e la Gran Bretagna, non sono anco
ra come dorrebbero essere. lotto rjuesto e cero, ma ci 
sono anche altre due cerita:

1) che le realizzazioni della nagione polacca sot- 
to la gnida del Gocerno Prowisorio di l nita Nazionale, 
sono senza dubbio molto iniportanti;

2) che, in confronlo, eib che ha fatto 1’emigrazione 
di Londia e di Ancona e veramente miserabile.

Che cosa hanno ollenttlo finora? Sono riusciti a 
trattenere i soldati polacchi perche non lornassero alle 
famiglie e in Patria; hanno reso difficile 1’afflusso di 
aiuti materiali alla Polonia; hanno persirio impedito 
ai soldati e ai polacchi d’America di mandare dei pac- 
chi in Polonia; hanno seonsigliato ai soldati di scrivere 
alle loro famiglie. Hanno svolto una propaganda per
che i soldati polacchi di occidente, inrece di tornare in 
Patria, cercassero lavoro in paesi stranieri, si sono sfor- 
zati di tnrbare i rapporti tra la Polonia e gli Slati occi- 
dentali e di rendere piu difficile la slabilizzazione dei 
rapporti interni del Paese.

Effettirainente hanno conseguito dei bei risultali!

Un accordo finańziario 
Polacco - Britannico

Nell’ultimo numero di "Polonia cTOggi" abbianio 
dato notizia della visita dei membri del gocerno polacco 
a Mosca, dove sono stale fissale le modalita delTaiuto 
ecoriomico che l’U.R.S.S. (lara alla Polonia. L’opinione 
pubblica polacca pub oggi registrare eon eguale soddi
sfazione il fa.vorevole svilu.ppo delle relazioni finanzia- 
rie della. Polonia eon la Gran Bretagna e. gli Stali Uniti. 
Tiitta la stampa polacca pubblica eon ampi palricolari 
la notizia degli accordi finanziari che costituiscono la 

conclusione di lunghe trattatiue scoltesi tra la Polonia, 
ringhillerra c gli Slati Uniti.

« L’opinione pubblica polacca — scrice la « Rze
czpospolita » (La Repubhlica) — ha accolto eon viva 
soddisfazione la conclusione delle conversazioni. polacco- 
inglesi e la firma dell’accordo riguardanle la restitu- 
zione del Toro polacco deposilato a Londra ».

11 quotidiano « Robotnik » (1’Operaio), scriye tra 
1'altro: « Sin dal primo momento abbiamo affermato 
che il conlraslo esistente tra la Gran Bretagna e la Po
lonia s*i  sarebbe risollb non appena gli Inglesi ayesseró 
dimostrato una maggiore coinprensione per il punto di 
cista polacco. Vogliamo credere che. dopo la composi- 
zione di questo dissidio e dopo 1’imminente smobilita- 
zione dell’esercito di Anders, nul la ę nessuno potrą 
ostacolare lo sviluppo delle amichevo|i relazioni tra la 
Gran Bretagna e la Polonia.

« Durante il suo soggiorno a Varsavia sir. H. Shaw- 
cross, che e stało il primo uorno polilico inglese che ha 
yisitato la Polonia, ci ha piu volte dichiaralo che i con- 
trasti esisteriti tra il nostro PaeSc e la Gran Bretagna 
non erano che il risultato di incomprensioni. I.a firma 
degli accordi finanziari coslituisce la soluzione di uno 
dei maggior probierni. Ińsieme al preslito che. e con- 
cesso alla Polonia esiste anche il significalo polilico 
delPaccordo concluso ».

« Zycie Warszawy » (La vita di Varsavia) afferma : 
La nazione polacca accoglie eon grandę soddisfazione 
la conclusione delle trattaliye anglo-polacche conside- 
randole come 1’annnnzio del favorevole sviluppo delle 
relazioni tra i due Paesi ».

NOT IZI ARIO E( ON OM I C( >
II 28 giugno e stato concluso un trattato comnięr- 

ciale tra la Polonia e 1’Ungheria. La Polonia fornira 
carbone, cemento, zinco e prodotti chimici. L Unghe- 
ria esportera in Polonia nafta, prodotti petroliferi, mac- 
chine, istrumenti elettrotecnici e prodotti alimeutari.

La Camera Industriale e Commerciale di Katowice 
ha esaminato la questione della ripresa dei rapporti 
commerciali tra la Polonia e la Palestina. Risulla che 
l'espojtazione polacca (ferro, zinco, legnami, ecc.) su- 
perera sensibilmente 1’iinportazione palestinese ehe eon- 
-istera sopratutto di prodotti agrieoli, oli. essenze, ccc.

La produzione del carbone e in continuo amnento. 
Secondo gli ultimi dali statislici dcl rnese di gennaio 
del correnle anno seno slati estralli dalie miniere sle- 
siane 17.527.000 tonn. di carbone. La produzione gior- 
naliera che ammontara a 132.600 tonn. ha raggiunto, 
nel raesc di maggio, 161.200 tonn.

U piano di produzione fissalo per il correate anno 
potrą essere totalmenle rcalizzato e le miniere daranno, 
come si era previsto 46.000.000 tonn. rli carbone.
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La nuova letterahjra polacca
Le.conseguenze di sei anni di occnpazione, di 

guerra e di oppressione, pesano oggi in maniera schiac- 
ciante sulla vita culturale della Polonia liberata.

La tecnica di precisione e i metodi barbari che i 
tedeschi hanno usato per la distruzione della cultura 
polacca, hanno fatto dei vuoti che non potranno esser 
colmati se non con lunghi anni di sforzi, tesi.tenace- 
rnente al raggiungimento di questo scopo.

Varsavia, in modo particolare, ha contribuito ad 
appesantire il ipiatto di questa bilancia, poiche la ca- 
pitale, completamente bruciata dagli sbirri hitleriani, 
raggruppava prima della guerra piu della meta del 
patrimonio e delle forze intellettuali della Polonia.

L’inchiesta fatta dal Sindacato professionale degli 
scrittori sulle perdite causate dalia guerra, ci da, a que- 
sto proposito, un curioso documento, Infatti uno dei 
piu noti scrittori polacchi calcola che la somma totale 
delle proprie perdite ascende ad un valore di cento- 
mila dollari; cifra che non deve apparire esagerata, se 
si considera che lo scrittore in questione ha perduto 
tutti i suoi averi personali, tutto 1’arredamento della 
sua casa, tutta la biblioteca, tutti i manoscritti pronti 
per la stampa, e che, inoltre, durante tutta la guerra 
si e trovato nell’impossibilita di esercitare la sua pro- 
fessione.

Quasi tutti gli scrittori polacchi hanno subito 
questa sorte: molti hanno pagato con la vita il loro 
attaccamento alla Patria oppressa dall’invasore tede
sco: circa il 25 per cento degli intellettuali sono caduti 
durante la guerra. Se a questo si aggiunge la distru
zione delle Librerie, delle Bibiioteche, delle Case Edi- 
trici e di quasi tutte le tipografie, la mancanza dei 
caratteri di piombo, 1’assóluta limitazione della carta, 
ci si puó farę un’idea precisa delle enotmi difficolta 
contro le quali doveva lottare la vita letteraria polacca.

Senza tener conto di questi enormi ostacoli, e 
nelle disastrose condizioni di esistenza di un paese 
tra i piu procati dalia guerra, gli scrittori polacchi, 
che avevano coutinuato ad esplicare la loro atticita 
clandestina sotto 1’occupazione, si sono immediata- 
mente schierati sulla linea del loro docere, fin dalia 
prima ora delle liberazione. Grazie alfaiuto pronto 
e generoso del Ministero della Cultura e delle Belle 
Arti, come purc delPintero Governo, il Sindacato 
degli scrittori polacchi ha iniziato energicamente la 
sua opera di assistenza presso la grandę massa degli 
scrittori rimasti senza tętto e completamente spogliati 
cii ogni avere, assicurando loro alloggio e sussistenza.

Gli edifici requisiti a questo scopo nelle citta, e 
i centri di riposo istituiti nelle campagne, hanno dato 

agli scrittori la possibilita di poter riprendere il loro 
lavoro. Immediatamente essi hanno dato un carattere 
sociale alla loro attivita, organizzando trattenimenti 
dedicati alla lettura pubblica dei loro manoscritti, fa- 
cendo conferenze con libera discussione, aprendo cir- 
coli letterari, ecc. Manifestazioni di questo genere, 
sono generalmertte molto apprezzate da un pubblico 
assai numeroso che per Jungo tempo e stato privato 
di libri e giornali nuovi, e specialmente sono apprez
zate dalia giov.entu, avida di conoscere il movimento 
artistico del proprio paese.

Ib Sindacato' degli scrittori, nelle sue sette sezioni 
di Varsavia, Cracovia, Lodź, Poznan, Katowice, Lu- 
blino e Toruń, conta piu di quattrocento membri, sen
za calcolare i candidati fra i giovani scrittori. Orga- 
nizzati cosi in questa speeie d’inquadramento, gli 
scrittori non possono ancora dare la misura del loro 
valore ne rispondere in pieno allo slancio che li esalta.

1 principali ostacoli che essi incontrano ancora, 
sono dat i dalia difficolta delle edizioni per le ragioni 
cui abbiamo sopra accennato; tuttacia, fin dal 1944, 
a Lublino, — prima citta liberata — sono apparse 
quattro raccolte di poesie di un alto valore artistico, 
che segnano, in certo senso, una scolta nella forma- 
zione e lo sviluppo della letteratura.

I loro autori, Przyboś, Ważyk, Jastrun, e Putra
ment, si distinguono per la loro personalita e le loro 
aspirazioni poetiche, ma tutti hanno saputo dare una 
espressione profonda a tutto ció che interessa i pro
bierni sociali; espressione che si manifesta in una ma- 
schia volonta di combattimento per la causa nazio- 
nale, associando la realta storica alla ferma esigenza 
di una ricincita sull’invasore barbaro.

Giuliano Przyboś, nel suo poema «Finche vivremoy>, 
ha reso in una forma difficile ma forte e innovatrice, 
e con una straordinaria parsimonia di parole tutta la 
gravit.a delle proce che hanno messo l’uomo dinnanzi 
all orrore della morte, ma che non hanno minima- 
mente indebolito la volonta nazionale di soprawi- 
vere, e la fiducia nella vittoria di una giusta causa, 
umana e sociale.

Mieczysław Jastruna, nel suo « Unora » awici- 
nandosi alla cersificazione classica, traduce la profon
da sensibilita di un poeta e di un uomo, che 1’oppres- 
sione inumana e barbara ha messo in una situązione 
senza possibilita di uscita.

Adam Ważyk, ne « II cuore della granata » adot- 
ta nettamente la semplicita. della forma classica, ed 
esprime in un soffio personale e profondo, la nostal
gia del poeta che ha indossato 1’uniforme militare e 
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che arriva da un paese straniero per liberare la Pa
tria.

Infine Jerzy Putrament, ne « La guerra e la pri- 
mavera», dispone piu liberamente della sua trama 
poetica, e ne trae una specie di canzone dei combat- 
tenti alla quale da un’impronta sociale assolutamente 
nuova: senza farę 1’apologia della guerra ne del sol- 
dato come mestiere, accentua la sua volonta di. parte- 
cipare ad una battaglia per ii bene della sua causa.

Nei mesi che hanno seguito la liberazione, ab- 
biamo trovato nomi di poeti gia conosciuti e nomi di 
poeti nuovi, sia nelle raccolte separate, sia nelle Ri- 
viste, che testimoniano della rinascita della poesia 
polacca in una nuova realta nazionale e sociale.

Due poeti si sono fatti particolarmente notare: 
Czesław Miłosz, dotato di un ampio respiro epico e 
lirico e di una profonda cultura, scrive In una forma 
suggestiva che caratterizza la bellezza e la maturi- 
ta; Zbigniew Bieńkowski, di cui gli inizi: « Questione 
d’immaginazione », denotano in questo giovane poe
ta una stupefacente concentrazione di sentimenti in- 
sieme ad una grandę sicurezza di tecnica; segnano un 
awenimento importante nella letteratura della Po
lonia liberata.

La prosa — romanzo, novella, critica si svi- 
luppa, per il momento, quasi esclusivaniente nelle 
colonne dei periodici, e non permette ancora di poter 
giudicare i suoi autori; tuttavia si puó chiaramente 
constatare una tendenza generale al realismo sociale. 
Sulla maggioranza degli scrittori pesa il ricordo della 
guerra, di cui 1’orrore, fin troppo conosciuto da tutti 
i polacchi, s’esprime in modo molto accentuato sia 
nelle novelle che nei reportages, mettendo spesso in 
luce un buon talento letterario.

I critici e gli storici, fra i quali appaiono degli in- 
gegni nuovi, s’interessano sopratutto ai probierni so
ciali e politici passati e presenti. Gli sforzi tentati per 
dare un nuovo fondamento al peniero critico, hanno, 
per il momento, un carattere piuttosto da dilettante, 
ma testimoniano delle aspirazioni nettamente orien- 
tate verso il campo sociale e politico. Kazimierz Bar
naś, Jerzy Putrament, Wojciech Zukrowski, per la 
prosa descrittiva; — Kazimierz Wyka, per la prosa 
aessayiste»; — Jan Kott e Arthur Sandauer, per la prosa 
critica; sono i principali nomi che richiamano l’atten- 
zione dci lettori delle riviste letterarie.

Queste riviste e giornali non sono puramente 
letterari, ma, in una proporzione diversa, sono tiello 
stctso tempo sociali e letterari. Le piu importanti so
no: 1’ebdomadario a Odrodzenie » (La Rinascita) a 
Cracovia; il bimensile « Zycie Literackie s>. (La vita 

- Ictteraria) a Poznan; il mensilc Tworczosc (La Crea- 
zione) a Cracovia; rebdomadario « Kuźnica » (La Fu- 
cina) a Lodź; il mensile « Lewy Tor » (II binario di si- 

nistra) a Varsavia; <<0dra» (L'Oder) a Katowice. Si 
annunciano nuoye pubblicazioni periodiche a Bydgo
szcz, Lublino e Varsavia. E’ anche annunciata la pub- 
blicazione di nuovi romanzi. Fra i loro autori ricor- 
diamo: Jarosław Iwaszkiewicz, Zofia Nałkowska, 
Pola Gojawiczynska, Tadeusz Breza, Stanisław Pię
tak, ed altri.

Se si fa ihbilancio del movimento letterario della- 
Polonia liberata, si deve constatare che le esigenze 
sorte da sei anni di forzata astinenza non sono ancora 
state soddisfatte: queste esigenze sono in rapportó 
al giogo che ha pesato sulTuomo durante la guerra. 
Si pud tuttavia affermare. che, nonostante le condi- 
zioni contrarie allo seiluppo delkarte, la letteratura 
polacca ha gia manifestato la sua vitalita, facendo pre- 
sagire in -un prossimo awenire la luce dei vecchi e 
dei nuovi geni. Per il momento la questione piu im
portante per tutti noi e la ćonquista delle fondamenta 
della nostra propria esistenza nel clima della nuova 
realta storica.

Kazimierz Czachowski.
(Direttore della Seziohe ” Lettere ” al .Mini- 
stero della Cultura e Belle Arti della Polonia)

Ouesto articolo e stato pubblicato sulla misia Iran- 
cese « Poesie 46 » nel munero di maggio.

Anno 1975: Polacchi 40 miliom 
Tedeschi 60 milioni

ll settinianale « Odrodzenie .» (« Rinascita ») pub- 
blica un interessante articolo di Costaritino Grzybowski, 
il quale esaminando il probleina demografico, scrice:

« Nel 1600 i Polacchi, che abitacano nei territori 
elnografiei polacchi erano circa 3 milioni, e i tedeschi 
abilanti nei territori tedeschi erano press’a poco 20 mi
lioni. Nel 1900 i Polacchi raggiungevano la cifra di 16 
milioni e i tedeschi quella di 70 milioni. L’aumento 
della popolazione polacca e stato quindi dcl 430 % e 
quello della popolazione tedesca dcl 270 %. Col passar 
del tempo diminuisee la sproporzione esistente tra i po
lacchi c i tedeschi . II secolo XX ha sotlolineato l’im- 
portanza di queslo fenomeno. Ai 74 milioni di tedeschi 
si eon trap ponev ano nel 1930 circa 24 milioni di Po
lacchi, e grazie alla stessa progressione vi erano nel 
1945, 76 milioni di tedeschi c 28 milioni di Polacchi.

Ci si potrebbe chiedere se i Tedeschi continueranno 
a registrare la stessa diminuzione della natalita.

(Jue-ta domanda ha un’importanza essenziale per 
!’ulteriorc sriluppo dei rapporli polacco-tedesćhi. Sc 
la massa di 70 milioni di abilanti compressa in un ter- 
ritoiTO seiisibilmente pifi piccolo continuera ad aumen- 
laie noi avremo alla frontiera occidentale una ćaldaia 
chc (mira per esplodere.

;Se 1’aumento della nostra popolaiziouc seguitera 
eon lo stesso ritiuo, e quello della popolazione tedesca 
si manterra nelle proporzioni linora registrate, o anche 
minori, tra cen to anni la G ermania non pensera ne a 
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Stettino ne a Wrocław, poiche non acrebbe la forza di 
impadronirsene.

Si pub supporre che la decadenza demogralica te- 
desca sara, dopo questa seconda guerra niondiale, mag
giore di quella clie si registro dopo il 1918 e clie Hitler 
parzialmentc. e piii che nitro apparenlcinente, riusci a 
f renare.

I tedeschi hanno perduto quelle provincie dove 
1’aumento demografico era piu sensibile. Hanno perdu
to 1’Alta Slesia, (dove nel 1933 le nascite superavano le 
mci ii dell’11 per mi Ile) la Prussia Orientale (12% per 
wille), la Pomerania (10 % per mille). Tra le provincie 
in cni le nascite superano le morti i tedschi hanno con- 
serrato la Westfalia (13 per mille), la Baviera (9 per 
mille), la Śassonia (7 per mille) e il Bradenburgo (6 
per mille).

La popolazione piii feconda, quella delle provincie 
orienlali era in gran parte formata da Polacchi i quah 
costituiscono oggi un elemento favorevole nel bilancio 
demografico dclla Polonia. La popolazione ledesca delle 
proyincie orienlali, ora rimpatriata in Germania, adot- 
tera rapidamente lc normę demografielie esistenti nelle 
zonę in cni si trasferisce. In Germania la percentuale 
della popolazione urbana, dopo la perdita delle pro- 
yincie orienlali aumentera: di 32 citta eon piu di 100.000 
abitanti, la Germania ne ha perduto solo 5.

L’aumenlo della popolazione urbana nelle citta 
arenii piii di 100.000 abitanti (1933) era del 0,4 per 
mille (mentre in Polonia nelle citla eon piu di 100.000 
abitantiera circa del 7 per mille).

In Germania ima percentuale di popolazione nel 
fiole degli anni rimarra a lungo lonlano dalia vila fami- 
gliare (prigionieri di guerra coslretli a ricostruire i 
paesi che hanno distrullo). Anche se il numero di co- 
sloro non e elcrato eonie docrebbe esserlo, tuttavia e 
ahbastanza rilevante per iucidere sul bilancio demogra
fico.' Bisogna ricordare che nel 1931 gli uomini dai 10 
ai 30 anni (oggi quindi nelPeta di generare) coslitui- 
rano in Polonia il 38 % della cifra totale degli uomini, 
mentre in Germania essi non erano che il 34'%; gli in- 
diyidui di sesso maschile dai 0 ai 10 anni erano in Po
lonia il 26 % e in Germania solo il 16 %,

Non credo che le conseguenze dclla guerra abbiano 
modificato sensibiImenle questi rapporti. La riserra 
della nostra popolazione non soltanlo aumentaca piu 
rapidamente. ma gli indicidui alt i a generare erano 
senza paragoue piii numerosi clie in Germania.

La Germania e oggi un paese in cni la percentuale 
dei vecchi e delle donnę e maggiore di ipiella che esiste 
nei paesi limitrofi. La configurazione demogralica esi- 
stenle determina 1’aunienlo delle donnę che layorano. 
Ed e neto che nei paesi delPEuropa occidentale Je don
nę che layorano hanno meno figli di quelle che si de- 
dicano soltanlo alla casa. II yecchio costituisce nel bi
lancio economico in modo diyerso dal bambino una po- 
sizione passira. (hianto piii e grandę il numero dei . 
icechi, tanio piii e grace 1’onere dei lacoralori e liasso 
il loro licello di vila.

II basso licello di cita, e la diminuzione delle lia- 
seile sono le conseguenze immediate delle modifieazioni 
awenute nel rapporto numerico esistente tra i due sessi 
e le singole classi sociali in Germania.

Tuttaiia sc la diminuzione delle nascite conlinuerii 
nell’attua’e proporzione le conseguenze saranno ancora 
piii grali e il reddito degli incestimenti economiei di- 
ininiiira. l.o scihippo della prodnzione industriale e 

agricola delPEuropa nel XIX secolo si basaca sulPau- 
mento dei consumatori; la diminuzione dei consumatori 
determina Peffetto. opposto: per chi costruire nuove 
fabbriclie e aumentare la prodnzione della terra? II va- 
lcre della terra conseguentemente diminuisce: la dena- 
talita registrata in Francia dopo la prima guerra nion- 
diale fu una delle cause che determinb la svalorizzazio- 
ne della terra: un ettaro da 2000 franchi oro scese a 
300 franchi oro. Con la scalorizzazione della terra Pa- 
gricoltore non trova crediti per i suoi incestimenti. Gli 
incestimenti edilizi non sono pin concenienti; il nu
mero di coloro cbe pagano le qnote assicuratice dinii- 
nisce, e aumentando quello di coloro clie usufruiscono 
delle pensioni, aumenta anche 1’onere assicuratico ehe 
graca sui lacoratori. L’arresto demografico determina 
1’arresto dello sciluppo economico. Se la nazione pos- 
siede un’efficiente altrezzatura economica pub mec- 
canizzare Pindustria ed eqni.libr.are il deficit dericante 
dalia niancanza di braccia, ma sarii Pindustria del con- 
sumo perche e la sola che. in qneste condizioni, possa 
rendere.

L’aumento della popolazione determina effetti del 
lotto opposli — (bilancio demografico polacco). Gli in
cest imenti economiei rendono; il bilancio dei lacora- 
toi: non e gracato da un onere eccessico per il mante- 
nimento dei cecchi, il licello della cita pub essere mi
gi i ora to. II costo della terra e maggiore, quindi 1’agri- 
collore pub contrarre prestiti per i suoi incestimenti; 
la concessione di crediti ai imali e un’operążione con- 
ceniente.

Tutte quesle basi demografielie che permisero lo 
siiluppo economico delPEuropa occidentale c delPA- 
merica, Paumento della loro polenza e Palto licello di 
cita, esistono oggi nelPEuropa orientale e anche in Po
lonia. Bisogna ripetere ancora una cosa sola: decono 
mislere anche quelle condizioni politichc che esislecano 
a (fiielPepoca nelPEuropa. occidentale e in America: e 
eioe la pace interna ed esterna.

I.a. disfatta non influisce mai sulPaumento della 
potipiazione, anche cpiando sopraccice Pidea della ri- 
cincila. La rittoria incece — anche se dopo di essa, 
lempcraneamente, vi e un periodo di miseria, deter
mina sempre Paumento della popolazione.

I tedeschi per lungo tempo docranno pagare le 
spese della guerra, delPoccupazione e della crisi morale 
interna che la caduta dalPapogeo della loro egenronia 
ha determinato.

La Polonia, se acra un lungo periodo di pace inter
na ed esterna. potrą usufruire presto dei risultati della 
rittoria e delle ricchezze delle provicie occidentali recu- 
perate. Nel settore demografico abbiamo da secoli bat- 
luto i tedeschi, benche le nostre condizioni fossero in- 
comparabilniente peggiori. Oggi il punto di partenza e 
senza dubbio piu cantaggioso per noi; Pecoluzione dei 
reciproci rapporti di forze, esistente da secoli, docrebbe 
assumere un ritmo ancora piu rapido.

Nel 1934 lo studioso di probierni demografici, Frie
drich Burgdorfer, precedeca che mantenendosi le pro- 
porzioni allora esistenti, la popolazione tedesca sarebbe 
•Jata di 60 milioni e (juella polacca di 50 milioni. Le 
condizioni sono cambiate. Per la Polonia Burgdorfer 
prendcca eonie punto di partenza la cifra della popola
zione del 1930. Oggi gli abitanti non polacchi dei pala- 
tinati orientali non fanno piu parte della Polonia, essi 
apparentemente erano un plus, ma in realia costituicano 

t
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una posizione negativa ncl noslro bilancio demografico; 
non esiste piu tutta la popolazione ebraica, clie eon 
un’allra politica da parte nostra. arrebbe potuto costi- 
tuire un dato favorevole.

Dal punto di vista delJe cifie la nostra situazione 
e, apparentemente, molto peggiore di quella del 1930. 
Ma in realta, inalgrado le perdile determinate dalia

guerra, e per la sua stessa omogeneita nazionale, molto 
migliore e piu sana. X

Se riuscireino a far tornarę in Patria anclie soltanto 
una parte degli emigrati che si trovano in Europa e in 
America potremo avere nel 1975 40 milioni di abitanti.

J1 punto di partenza della Germania e molto peg- 
giore, anebe se e diflicile ralutarlo in modo esatto.

LA NUOVA LEGISLAZIONE POLACCA
Ci sono stale richieste da varie parti notizie pili particolareggiate sulle rifor- 
me sociali ed econoiniche polacclie • Crediamo utile pubblicare per guesto 
le leggi che sono la base della nuova realta della Polonia democratica.

Legge sulla riforma agraria
In virtu della legge del Consiglio Nazionale Polacco 

in data 15 agosto 1944 sul modo prowisorio di emissione 
di decreti aventi forza di legge (Giornale Ufficiale n. 1) 
il Comitalo Polacco di Liberazione Nazionale decide, e 
la Presidenza del Consiglio Nazionale Polacco ralilica 
ijuanto segue:

Articolo I
1) La riforma agraria in Polonia e una neeessita di 

Stato cd una neeessita cconoiuica. Essa sara realizzala 
eon la narlecipazione dcl fatlore sociali;, seeondo i prin- 
eipi del Manifesto del Ccmittao Polacco di Liberazione 
Nazionale.

II regime agrario della Polonia sara hasało su delle 
gestioni agricole sane C solide, capaci di rendimeiito pro- 
duttivo e che saranno proprieta privala dei loro pos- 
sessori.

2) La. messa in atto della riforma agraria comporta:
a) 1’assestamento delle gestioni di piccolissiina, 

piccola e media cultura esistenli altualmente, in modo 
da rcnderJe efficienti.

b) la craezione di nuove gestioni agricole aulo- 
nome per i conladini senza leira, gli operai e i larora- 
tori agrieoli, eonie anebe per i piccoli affiltuari di lerre:

c) la creazione nelle vicinanze delle cilla e dei 
ceitlri indusli iali di produzioni ortieole;

d) 1’aecaiitonamento di terreni adeguali per le 
seuole, per i centri speciali soltoiriessi alPamministra- 
zione (lelki Stato e delle collettiyita autonome la cni al- 
tiyita ha per scopo il miglioramenlo dei sistemi di cul
tura e della qualita delle semine, e il progresso delFal- 
levamento c delPindustria agricola;

e) 1’aceantonamento di terreni destinati alPeslen- 
sioue delle citlii, alle colonie (li abitazioue e ai giardini 
per le famiglie, c dei terreni per i bisogni delPesercito 
e delle pubblicbe connmieazioni.

Articolo II
I) Saranno dc-ignali per e.-serc utilizzati ai lini della 

riforma agraria i Leni londiari:
a) eesl ituenti la proprieta de! I'c-o'o Pubblieo a 

qualunque sia titolo;
b) apparlenenti ai eilladini dei Reich ledesco non 

polacclii e ai eilladini polacclii di nazionalita tedesca;
c) appartenenti ai privati che abbiano .-ubito 

una condanna inappellabile per tradimento. diserzione, 
insubordinazione, per aiulo porlalo alFoccupaute in 
danno dello Stato e della popolazione loeale, per gli altri 
delitti preristi dal decreto del Comitalo di Liberazione 
Nazionale in dala 31 agosto 1944 (Giornale Ufficiale
n. 4) c dal decreto del 30 ottobre 1944 sulla Sicurezza 
dello Stato (Giornale Ufficiale n. 10);

d) confiscati per qualunque motivo legale;
e) costituenli la proprieta o comproprieta di pei- 

sonc morali o fisiche _quando la loro superfice globale 
oltrepassa 100 ettari di superfice nelFinsieme, o 50 
eltari in lerre coltirabili, e nel territorio dei voievo- 
dali di Poznali, di Pomerania e di Slesia ijuando la 
loro superfice oltrepassa i cento eltari globali, senza 
tener eonie della proporzione che le terre coltirabili 
kanno in queste cifre.

L’Assemblea legislatiya si pronuncera sulla situa
zione giuridica dci beni londiari apparlenenti alla Chiesa 
Catto'ica o ad allre comunita religiose.

Tutti i beni fondiari enumerati nei punti b, c, d, e, 
della prima parte di questo articolo divengono integral- 
mentc — fm d’ora e senza alcuna indennita — proprieta 
dcl Tesoro Pubblieo, ai fini cnunciali nella seconda parte 
delFarticolo I.

2) Ogni frazionaniento legale o di fallo concernenle 
i beni fondiari enumerati alTarlicolo II, paragrafo 1), 
|‘unto e, posteriore al primo settembre 1939, e nullo.

Articolo III
1) Allo scopo di realizzare la trasformazione del re

gime agrario, viene creato un Eondo Agrario Nazionale 
che sara amminislrato da] Ministro delPAgricoltura e 
delle Riforine Agarrie.

2) Tale fondo sara alinlentato da:
a) l’attivo dcl cessalo fpndo di Operazioni della 

Riforma Agraria creato eon la Legge del 9 marżo 1932 
(Giornale Ufficiale n. 40, del 1934);

b) il doMito e gli cffetli a titolo (1’operazioni in 
rapporto eon la trasformazione dcl regime agrario;

c) i beni fondiari incamcrati in vista della reiliz- 
zazione della riforma agraria (art. TI);

</) il doYuto e le rendile prosenieiiti dalia gestiom: 
dci beni fondiari (punto e);

e) il doYuto e lc rendite a litolo di cessione dei 
beni fondiari incamerati in cista della realizzazione della 
riforma agraria (articolo II);

f) 1’interesse dei capitali del Fondo Agrario Na
zionale ;
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g) la dolazióne dcl Tesoro Pubblico;
h) altre entrate.

Articolo IV
1) II Minislro dell’Agricoltura e delle Riforme Agra

rie potrą affidare alla Banca Nazionale Agraria 1’auiuii 
nistrazione del Fondo Agrario Nazionale, per un certo 
periodo e secondo i principi che avra egli stesso fissati, 
ad eccezione delFamministrazione diretta dei beni fon
diari (art, III, paragrafo 2, lettera e).

2) Lc operazioni finanziarie del Fondo Agrario Na
zionale s’effettueranno per mezzo della Banca Nazio
nale Agraria.

Articolo V
11 Fondo Agrario Nazionale prowedera a tutte le 

spese dętęrminate dalia messa in atto della riforma 
agraria; esso accordera ugualniente dei prestiti all’or- 
ganizzazione delle gestioni agricole e alla realizzazione 
degli investimenti.

Articolo VI

II Minislro delPAgricollura e delle Riforme Agrarie 
prcndera senza indugio sotto la sua amminislrazione i 
beni fondiari enumerati alFarticolo II, eonie pure gii 
immobili agricoli, il bestiaine, gli altrezzi e ie imprese 
di industria agricola che ne dipendono.

Articolo VII
I delegati plenipotenziari del Ministro dell’Agricol- 

Inra e delle Riforme Agrarie, appeua avranno as- 
sunto ramminiśtrazione dei beni fondiari,' redigeran- 
no — colFaiuto dei Comitati agricoli — un inyentario 
dei beni fondiari assunti e-del loro capitale vivo, pren- 
deranno delle niisure di sicnrezza e assienreranno la par- 
tenza degli ex proprietari in ri ntcrmine di tre giorni.

Articolo VIII
1) 1 plenipotenziari di voievodato, di distretto e di 

eomiine, delle cominissioni comunali di riforma agraria 
e delle cominissioni di parcellazione della terra saranno 
< hiamati a ćollaborare cogli organisini delló Mato e coi 
servizi tecnici della messa in alto della riforma agraria.

2) I plenipotenziari di voievodato e i loro supplenti 
saranno nominati dal Minislro delTAgricoltura e delle 
R ifonne Agrarie.

3) II Minislro deH’Agricollura e delle Riforme Agra
rie fissera eon un regolamento la messa in esecuzione 
del sistema di nomina dei plenipotenziari di distretto e 
di comune, delle cominissioni comunali di riforma agra
ria, delle cominissioni di parcellazione le loro rispel- 
tive competenze.

Articolo IX

Le cominissioni comunali di riforma agraria redi- 
geianno —• appena entrate in funzione — le listę delle 
personę acenli cliritto, in virtu dell’articolo I, paragrafo 
2, puuli a e h. al beneficio della riforma agraria.

Articolo X
1) Dopo aver terminato le operazioni nienzionate 

agli articoli 7 e 9, il plenipotenziario di distretto inca- 
rieato delia messa in atto della riforma agraria effet- 
liiera — eon la partecipazione di tecnici delegati dal 
Ministero d?ll’Agrićoltura e delle Riforme Agrarie e di 
plenipotenziari comunali della riforma agraria — la di- 
cisione effettiya della terra.

2) I soldati dell’Esercito Polacco, gli invalidi della 
attuale gąerra e i combattenti della lotta partigiana pęt
la Polonia democratica godono di un diritto di priorita 
rispetto agli altri candidati aminessi al beneficio della 
riforma agraria.

3) Sono escluse dal beneficio della riforma agraria le 
persone condannate eon sentenza divenuta effettiva per 
le infrazioni enumerate all’art. II paragrafo 1, punlo c.

4) II Ministro dell’Agricoltura e delle Riforme Agra
rie determinera eon regolamento esecutivo le formalita 
legali da seguirsi per le operazioni di parcellamento 
della terra.

Articolo XI
legali da seguirsi per le operazioni di parcellazione 
delle aziende agricole saranno ripartiti fra le aziende 
agricole di nuova creazione per i non possidenti, dopo 
che i bisogni delle gestioni speciali — messe -in riserca 
secondo le disposizioni dcli articolo XV, saranno .-tali 
soddisfatti. Non saranno sottoposti a parcellazione 
ne i beni vivi di produzione, ne la parte di beni liiorti 
che non puó essere razionalmente utilizzata nelle ge
stioni individuali di nuoca creazione.

2) Le commissiotii comunali di riforma agraria sa- 
ratmo incaricate della dicisione.

Articolo XII

1) La śuperfice delle gestioni di nuova creazione r 
la misura nella cpiale saranno aumentate le gestioni di 
piccolissiina, piccola e media eultura, dipenderanim 
dalia ąualita dcl terreno, dal rapporto esistente fra i 
bisogni locali e le ąuantita disponibili di terre da 
distribuire.

2) La śuperfice delle gestioni di nuova creazione 
non puó oltrepassare, in linea di principio, i citiąue 
ettari di terreno di media ąualita; che e ridotta a un 
massimo di due ettari per le gestioni orticole.

Articolo XII]

1) Le gestioni ereate in virtu del presente decreto 
non possono essere divise, vendute, affittate o ipotecate 
ne parzialmente ile tolalmente.

2) In casi eccezionali, che meritano particolarmcnte 
di essere presi in considerazione, autorizzazioni speciali. 
in cista di operazioni enumerate al paragrafo 1 del pre- 
senle articolo, saranno ac.eordate dai Consiglio Nazio- 
nali dci Coinutii.

3) Le decisioni ehe il Consiglio Nazionale del Co
mune prendera in ąuesta materia dovr,anno essere ra- 
tificatc dalia Presidenza del Consiglio Nazionale di 
grado superiore.

Articolo XIV
1) Gli aąuirenti di terreni pagheranno un prezzo 

eguale al valore del raccolto medio annuale del terreno 
dato. II raccolto medio annuale di -un terreno di terza 
categoria (órdinanza del Ministro dell’Agricoltura e del
le Riforme Agrarie, in data 16 maggio 1935 sulla stinia 
dei beni fondiari epsropriati in vista della messa in 
atto della riforma agraria (Giornaie Ufficiale n. 19, 1935) 
e valntato a ąuindici ąułntali di segala. Gli acąuirenti 
possono pagare in natura (in segala) o in denaro’ li- 
ąuido secondo, il prezzo della segala sul mercato li- 
bero. II ąuintale di segala e stimato 400 zloty per 
1’auno economico 1944-45.

2) I nuovi acąuirenti verseranno un acconto del 10 
per cento sulFacąuisło, in natura o in denaro; il sopra- 
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prezzo sara pagato eon versamenti suecessivi, rateizzali 
in u nperiodo di idęci anni per le piccole e medie ge- 
stioni, di venti anni per coloio clie prima non posse- 
devaho terre.

3) In easi che meritano di essere presi in eonsidera- 
zione, i nuovi acquirenti possono beneficiare dell’ag- 
giornamento a tre anni del primo versamento. Gli ag- 
giornamenti sono accordati dalPAmministrazione fon- 
d i aria dei djstretti.

Articolo XV
NelPelaborazione del piano di divisione, sara pre- 

visto elie una parte delle terre non saranno oggetto di 
divisione; le terre saranno destinate a delle gestioni mo- 
dello allo scopo di favorire ii rialzarsi del livello della 
ęconomia agricola, e delle scuole di Agricoltura e a 
scuole ęlementari, allo sviluppo urbano e ad altri irn- 
portanti scopi di pubblica utilita.

Un inventario nominale dei beni e parli di hen i 
esclusi dalia parcellazione sara redatto per decreto del 
Miniśtto dcli’Agricoltura e delle Riforme Agrarie, ema- 
nalo dupo consullazione dei Consigli Nazionali dei di- 
stretti.

Articolo XVI
I cittadini polaccbi agricoltori che si trorano attual- 

mente fuori del Paese, indipenedntemente dalia loro 
volonta, e i soldati dell’Esercito Polacco le cui famiglie 
si trovano in questo momento alTeslero, yedraimo i loro 
diritti alla distribuzion di terre presi in consideraziotle 
al loro ritorno in Patria, e — tpiando sara il caso 
dopo la loro smobilitazione.

articolo xyjri
1) I proprietari o comproprietari di beni fondiari 

espropriati che si trorano nei easi enumerati all’art. II. 
paragrafo I, punto e, possono avere dei poderi agrieoli 
autonomi, 1’uOri dei limiti del distretto in cui si trovavano 
i loro antichi possedimenti e ció nei quadro delle dispo- 
sizioni del presente decreto. Se essi rinunciano a ealersi 
di tale diritto, una pensione mensile eguale allo stipen- 
dio di un funzionario di stato di sesta categoria sara 
loro assegnata.

2) La pensione menzionata al paragrafo 1 del pre
sente articolo pub essere maggiorata dal Ministró della 
Agricoltura e delle Riforme Agrarie se si tratta di ex 
proprietari o comproprietari che si sono distinti nella 
lotta per la Polonia democratica.

Articolo XVIII
L’acquirente ricevera la terar libera di ogni dębiło 

o gr.avame. La questione della responsabilita dello Siato 
per quel ehe concerne 1’indebitamento ipotecario attuale 
sara regolata per decreto.

Articolo XIX
II presente decreto entra in yigore il giorno della 

sua pubblicazione. Nello stesso tempo la legge del 28 di- 
cembre 1925 sulJa messa in atto della riforma agraria 
(Giornale Lfficiale n. 1, 1926) eonie pure le sue ulteriori 
modilieazioni sono abrogate.

Articolo XX
II Ministró delPAgricollura e delle Riforme Agrarie 

e incaricato delFesecuzióne del presente decreto.
(Giornale Ufficiale del Ministero dell’A- 

gricoltura e delle Riforme Agrarie - Dzien
nik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Re
form Rolnych - n. 1 dcl primo ottobre 1945).

LEGGE DEL 3 liEWAll) 1»46
Sulla uazioiializzazione delle priiwi|iali btfnclie 

deirecenuinia naziunale. /
Art. 1.

Al linę di facorire la ricostruzione pianilieata del- 
1’E.conouiia Nazionale, di assienrare allo Siato la sua 
sovranita economica, e di rialzare il livello del benes- 
sęre generale, la proprieta di talune imprese e trasfe- 
rita allo Siato, nelle condiziońi e-sećondo le ręgole fis- 
sate dalia presente legge.

Art. 2.

Paragrafo 1. - Dicengono proprieta dello Siato, 
senza indennizzo, lc imprese industriali, minerarie, di 
trasporti, bancarie, d’assicurazioni e commerciali ap- 
partenenti:

«) Al Reich tedesco e all’ex Lilia libera di Dan- 
ziea;

b) Ai cittadini del Reich tedesco e ai cittadini 
dell’ex eilta libera di Danzica ad eccezione delle per
sonę di nazionalita polacca o di altri Paesi, Je quali ■— 
a causa della loro nazionalita -— avrebbero pointo es
sere perseguite dai tedeschi;.

c) Agli enti morali tedeschi o danzichesi, eon 
eselusione degli enti morali di diritto pubblico;

d) Alle persone ehe sono fuggite per raggiungere 
il nemico.

Paragrafo 2. - 11 Ministró della Giuslizia, d’accordo 
eon i Ministri inlcrcssali, fissera per decreto quali per
sonę e quali soćiela saranno riconosciute eonie, sottopo- 
nibili alle disposizioni b, c, d ed e, del paragrafo 1 del- 
1'articolo 2, e in che maniera lo saranno.

Paragrafo 3. - Le imprese tedesche e danzichesi ap- 
partenenti agli enti morali di diritto pubblico, di cui 
alla lettera c paragrafo 1, diventano proprieta degli 
enti morali polaccbi corrispondenti. Se questi ultimi 
mancano, e nel caso in cui molti enti morali polaccbi 
fossero in, competizione, una decisione presa dal Con- 
siglio dei Ministri determinera 1’ente morale al quale 
dece essere trasferila la proprieta delPiiiipresa.

Paragrafo 4. - In virtu della presęnte disposizione, 
non sara oggetto di trasferimenlo allo Siato o agli enti 
morali di diritto pubblico la proprieta delLimpresa che 
risponde alla definizione del paragrafo 1, e cioe se:

«) e stała occupata o conliseata dalie autorita di 
occupazione — a meno che non fosse gia prima, pro
prieta del tesoro Pubblico e dei detti Enti morali, o che 
appartenesse, pur essendo siata occupata o confiscata, 
alle persone e sociela designałe ai paragrafi 1 e 3;

b) e passata nelle mani delle persone o societa, 
enumerate ai paragrafi I e 3, posteriormente al 1° set- 
tembre ’39, sotto 1’impero della minaccia---- il che con-
ferisce al suo antico proprietario il diritto di sottrarsi 
agli effetti giuridici della manifestazione della sua ro
lom a.

Paragrafo 5. - 11 Ministró della Giustizia, d’accor- 
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do coi Ministri inleresasli, delerniinera il modo eol qua- 
le sara reso noto — sui registri ipctecari, i registri di 
commercio o altri registri pubblici il trasferimento 
della pioprieta allo Stato o agli enti morali di diritto 
pubblico delle imprese suddette, insieme ai loro beni 
immobili e ai diriili che godono in garanzia ipclecaria.

Paragrafo 6. ■ Ogni .azione e ogni alto giuridico po- 
steriore al 1° settembre 1939, che si riferisca alle im
prese enumerate nei paragrafo I, e che abbia per linę 
di impeclire ehe esse divengano propriela dello Stato o 
di enti morali polacchi di diritto pubblico, sono niilli.

Paragrafo 7. ■ La natura dellimpresa e determi- 
nata dalia competenza del Ministro che si prominent 
sul trasferimento di, propriela allo Stato o agli enti mo
rali di diritto pubblico (Paragrafo 1, prima frase). La 
decisione del Ministro e delinilita e non pub essere 
defeirita dinnanzi alTAllo Tribunalc Amminislratiyo. 
Un decrelo del Consiglio dei Ministri lissera la proce
dura da seguire per opcrarc il trasferimento della pro
priela allo Siato.

Art, 3.
Par agrafu I. • lliyetigono propriela dello Siato, die- 

tro corresponsione d’indennila:
A) Le imprese minerarie e industriali delle se- 

guenli branciie delFeconomia nazionale:
1) Le miniere, come pure le concessioni minera

rie regolate dalia legisiazione mineraria;
2) L'induśtria del pęlrolio e del gas naturale coi 

relaliri pozzi, raffinerie, distillerie ed altre officine di 
trasformazione; le condutlure di gas, come anche l’in- 
duslria dci carburanti sintetici;

3) Lc imprese ehe produeono, trasformano, tra- 
sporlano o distribuiscono 1’energia eleltrica a sciopo 
di luero, o a lino di alimenlare eon corrente eleltriea i 
mezzi di pubblico trasporto;

I) Le impre-e ehe produeono, trasportano, tra- 
slormano o distribuiscono il gas per uso induslriale o 
domestico:

5) Le imprese di distribuzione di aetpia ii cui 
raggio d’azione oltrepassa il terirtorio di un solo coinu- 
ne (le ccmpagnie delle Acque di un distrello).

6) Le fonderie di ferro e le 1'onderie di meta Ili 
non ferrosi;

7) Le imprese delle induslrie di armamenti, di
aereoua ulica o di esplosń i; '

8) Le officine di eok:
9) Gli zuceberifici e le raffinerie di zuecbero:
10) Lc impiese industriali di preduzione dell'al-

eool, le distillerie e raffinerie di aleool e le fabbriche 
di acquavile; *

II) Le labbriibc di birra la cui capaeita di pro- 
duzione annua oltrepassa i 15.0110 eltolitri;

12) Le fabbriche di lieyilo;
13) 1 mulini la cni capaeita di macinazione — 

ealcolala seguendo la lunghezza dei eilindri o la super- 
ficie della mole — oltrepassa lc 15 tonnellale di grano 
ogni 24 ore;

11) Lc fabbriche di olio, la cui capaeita di pro- 
duzione annua oltrepassi le 500 lonnellatc. come pure 
tulte le raffinerie di grassi alimcnlari;

15) Lc installazioni di deposiii frigorileri:
16) La grandę e media industria lessile;
17) L’industria poligrafica e le stamperie.

Un decreto emanato da) Consiglio dei Ministri de- 
terminera, per ció che concerne le imprese designate ai 

mmieri 16 e 17, quali categorie di delle imprese diyen- 
gono propriela dello Stato, e— per quel che concerne 
le stamperie — quali di esse debbono essere trasferite 
in propriela alle organizzazioni poliliehe o sociali, alle 
associazioni o cooperatiye.

i?) Le imprese non menzionate al paragrafo .4), 
quando sono in condizioni di oecupare, nella loro atti- 
vila produtlrice piu di eimpianta layoralori per turno.

Sono escluse dalLambito di applieazioire di questa 
disposizione le imprese di lavori di costruzione e d’in- 
slallazione quahinquc sia il nuinero di layoralori che 
delle impiese sono in condizioiie di oecupare. Up de- 
erelo emanato dal Consiglio dei Ministri pub elevare 
il limile di einquanla layoralori neirinduslria dei pro- 
dctli di uso non corrente, nelPindustria scarsamente 
mecccanizzata, eonie pure nell’industria avenle carat- 
tere slagionale o neirinduslria di avanguardia.

C) I) Lc imprese di Irasporto (Ferrorie a scarla- 
me iio ridotlo; ferrocie elettrificale, trasporti aerei).

2) Le imprese di leleeonmnicazione (telefoniche, 
lelegraliche e di radio-coinunicazione).

Paragrafo 2. - Non sono suscettibili di trasferi- 
menlo allo Siato le imprese che rientrano in una delle 
categorie enumerate al paragrafo 1, ma che sono pro
priela: di organizzazioni dipendenti da collettirila au- 
tononie; di unioni inlercomunali; di cooperatiye o di 
unioni cooperatiye, Se il diritto di propriela delle dette 
organizzazioni, unioni o cooperatiye, non yerte che su 
di una parte dell impresa o su di ima parte dei beiii 
dell impresa, soitanto Ja propriela del di piu di tale 
impiesa e sueeellihilc di trasferimento allo Stato.

Paragrafo 3. - Una decisione del Consiglio dei Mi- 
nislri, presa su proposta del Ministro interessalo, pub 
escludere una particolare impresa, una categoria o un 
gruppo di imprese dalLapplicazione del paragrafo 1.

Paragrafo I. - Lc imprese private esistenti al gior- 
no delLentrata in rigore della presenle legge, e che si 
troi ano al di fuori dal campo di applieazione delle di- 
sposizioni del paragrafo 1, ma che posseggono 1’esclu- 
sivila elfellica di una produzione legata a un’importante 
branea delFeconomia nazionale, possono dicenire pro- 
prieta dello tSato in vii tu di una decisione del Consiglio 
dei Ministri, presa su proposta del Ministro interessato. 
Le imprese bancarie, come pure yarie installazioni di 
magazzini, depositi o trasporti, specialmenle nei porti 
o in prossimita di vie ferroyiarie e di vie fluviali, pos
sono egualmente — seguendo lo stesso sistema — dive- 
nire jiropriela di Stało.

Paragrafo 5. - Le disposizioni del paragrafo 7 del- 
rarticolo 2 si applicano, in maniera appropriata, alle 
imprese trasferite in rirtii del presente arlieolo.

Paragrafo 6. - Una decisione di traferiinento di pro
priela allo Siato, seguendo il modo previsto dal pre
sente arlieolo, non pub esser presa ehe fmo al 31 di- 
cembre 1946 al piu tardi.

Art. 4.

La ereazione di nuove imprese, dipendenti da una 
delle branehe delLindustria o dei trasporti, che sono 
oggetlo delle disposizioni delLarticolo 3, paragrafo 1, 
lellere A e C, e subordinata al preventivo otle limento 
di una concessione, accordata dal Ministro competente 
d’intesa co] Presidente delTUfficio Centrale di Pianifi- 
cazione.
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Art. 5.
Paragrafo 1. - Lo Stato puó amminislrare le im- 

prese divenute sua proprieta; oppure trasferire le dette 
imprese alla collettivita autononia locale, o a delle coo- 
perative o a unioni di cooperative, e questo in rirtu 
di uua decisione presa dal Consiglio dei Ministri su 
proposta sia del Ministro competente, sia del Coini- 
talo ehe sani creato conformemente alle disposizioni 
del paragrafo 2 del preseńte articolo. Le imprese alle 
quali sono applicabili le disposizioni di cni ai- numeri 
9 e 15, paragrafo 1 delFarticolo 3, saranno trasferite 
dalio Stato alla collettivita autononia locale, o a delle 
eooperative o a delle unioni di cooperatire — e ció per 
decisione presa dal Consiglio dei Ministri su proposta 
del Ministro competente o del comitalo ehe sara creato 
conformemente al paragrafo 2 del preseńte articolo.

Paragrafo 2. - Un Comitato, che sara creato per de
cisione del Consiglio dei Ministri, coutprendera rappr.e- 
senlanti del Ministero delle Finanze, del Ministero del- 
la Industria, del Ministero delFAmministrazione Pub- 
blica, del Ministero dei Rifornimenti e Comiuercio, del 
Ministero delFAgricoltura e delle Riforme Agrarie, del 
Ministero del Lavoro e della Protezione Soeiale e del- 
1’Ufficio Centrale di Pianifica zionę; come pure dei rap- 
presentanti della Cooperazione, delFUnione di recipro- 
co aiulo dei Contadini, dei iSndacati e della collettivita 
autononia territoriale. Questo Comitalo avra il compito 
di presentare al Consiglio dei Ministri delle proposte 
circa il trasferimeneo alle orgauizzazioni coopera tive e 
alle collettivita autonome leriitoriali delle imprese na- 
zionalizzate.

Paragrafo 3. - Su proposta del Ministro competente 
o del Comitato śummenzionato, il Consiglio dei Ministri 
Irasferira — in primo Inogo — alle cooperative o alle 
unioni di cooperative le imprese industriali:

a) la cni produzione ha —- escliisicatneule o prin- 
eipalmente — per base lc materie prime o i prodotli 
grezzi locali ed ę principalmente destinata a soddisfare 
i bisogni locali;

b) clie riguardano Finteresse locale sia dei pro- 
duttori di materie prime sia dei consumatori;

c) che sono integralmente collegate a funzioni 
economiche esplicate — esclusiiamente e principal
mente — dalia cooperazione.

Paragrafo 4. - In tutti gli altri casi il Consiglio dei 
Ministri prendera in considerazione gli interessi es- 
senziali della cooperazione, sia di produttori clie d< 
consumatori.

Art. 6.
Paragrafo 1. - Le imprese, trasferite in virtu delle 

disposizioni degli articoli 2 e 3, divengono proprieta 
dello Stato o degli enti morali polacclii di diritto pub- 
dello tSato o degli enti morali di diritto pubblico, nella 
loro tottalita, coi loro patriinoni inobiliari o immobiliari, 
e i vari diritti che vi soon collegati (il nome commer- 
ciale, i brevetti, le licenze, le marclie di fabbrica, le 
marche di commercio ecc.). Qdeste imprese sono liberate 
da gravami e da obblighi ad eccezione: degli obblighi 
derivanti da diritto pubblico, degli obblighi di cui gli 
enti morali polacclii di diritto pubblico sono beneficiari, 
degli obblighi di cui beneficiano le persone morali costi- 
tuenti proprieta degli enti morali polacchi di diritto 
pubblico, delle servitu come pure degli obblighi che 
lianno la loro origine nel leganie creato dalia locazione 
d'opera, o nella responsabilita di atti Ulegali.

Paragrafo 2. - Le disposizioni delFarticolo 7 si ap- 
plicano, in maniera particolare,, al Findenniz^o degli 
oneri ed obblighi i tpiali — in virtu del paragrafo 1 — 
non sono soggetti a trasferimento.

Paragrafo 3. - Gli oneri e gli obblighi che al nio- 
niento della Icro nascita non avevano fondamento ecoon- 
mico, sono soggetti alFestenzione totale o parziale a 
favore dello Stato o delFente morale polacco di diritto 
pubblico.

Paragrafo 4. - Un decreto del Consiglio dei Ministri 
fissera i principii e la procedura coi quali saranno re- 
golatc le questioni sollevate dal paragrafo 3.

Paragrafo 5. - Le disposizioni delFarticolo 2, para
grafo 5 si applicano, in modo particolare, alle imprese 
incamerate in virtu delle disposizioni delFarticolo 3.

Art. 7.
Paragrafo 1. - II proprietario delFimpresa incame- 

rata dalio Stato (alt. 3) ricevera dal Tesoro Pubblico 
una indennita, e ció ncllo spazio di tempo di un anno 
a partire dal giorno della riinessa che gli sara fatta 
d'un awiso circa la fissazione legale delFammontare di 
tale indennita.

Paragrafo 2. - Questa indennita sara, in linea di 
principio, pagata in tiloli, ma potrą —’ in casi eccezio- 
nali giustificati da una particolare situazione economi- 
ca -— esser pagata in contanti.

Paragrafo 3. - L’ammontare ‘delFindennita dovuta 
sara fissato da commissioni speciali. Gli interessati 
avranno il diritto (1’essere presenli alla procedura se- 
guita dinnanzi a tali commissioni. In caso di necessitii 
e in tutti i casi in cui gli interessati lo esigeranno, la 
commissione fara appello a degli fesperti coinpetenti.

Paragrafo 4. - La composizione delle commissioni, 
il modo col quale i suoi membri saranno chiamati a far- 
ne parte, il numero dei membri necessari per la ralidila 
delle decisioni prese,’la procedura che la commissione 
dovra seguire, come pure la procedura d’appello contro 

- lc sue decisioni, saranno determinati da un decreto dcl 
Consiglio dei Ministri.

Paragrafo 5. • Per fissare 1’amniontare deirindeii- 
nita, occorre prendere in ćonsiderazione:

a) la diminuzione generale del valore del patri- 
nwnio nazionale;

b) il ralore netto del patrimonio delPimpresa il 
giorno del suo trasferimento allo Stato;

c) la diminuzione del valore delFimpresa risul- 
tante dai danni di guerra, come pure dalie perdite subite 
dalUimpresa durante il periodo dal primo setlembre 1939 
al giorno del suo trasferimento allo Stato, dipendenti 
dalia guerra e dal Foccupazione;

cl) Fammontare degli investimenti. falti posterior- 
liienle al primo setlembre 1939;

e) le circostanze particolari che influiscono sul 
valore delFimpresa, la durata della concessione, le li
cenze, eccetera.

Paragrafo 6. ■ Un decreto dcl Consiglio dei Ministri 
fissera principii dettagliati secondo i quali 1’indennita 
sara calcolataa, e le circostanze enumerale al paragra
fo 5 prese in consideazrione; Lale decreto fissera egual- 
menie il sistema di regolamento dell'indennita di cui al 
paragrafo 2, e il sistema di ammorlizzamento dei titoli.

Art. 8.
Le imprese che si trovano ad eśsere sotto 1’ammi- 

uistrazione dello Stato il giorno delFentrata in vigore 
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della presenle legge (menlre la loro propriela non e su- 
sceltibile di trasferimeiito allo Siało in virlu delle di
sposizioni della presente legge) saranno liberale da tale 
amminislrazione al pin lardi enlro il 31 dieeinbre 1946; 
e il loro possesso (ara ritorno agli ąyenti diritto secondo 
la procedura prevista dalie prescrizioni in vigore.

Art. 9.
Paragrafo I. - Ogni persona ehe sollrae, dissimula 

o danneggia il patrimonio trasferibile allo Siato (arli- 
coli 2 e 3) o inlraprende altre aziohi aventi per scopo il 
tender vano lale U asferimenlo, e passibile di prigione 
lino a cimpie auui c di ima ammenda lino a dieei liii- 
lioni di zloty, o di una sola di queste due peue.

Paragrafu 2. - II Tribunale pronuncera inollre una 
senleifza di eonfisca di cib ehe sara siało oggetto del- 
1’infrazione.

Arl. 10.

11 Piesidenlc del Consiglio dei Miuislri e i Ministri 
inleressati sono incarieali dell’e ecuzione della presenle 
legge.

Arl. II.

La presenle legge enlra in rigóre il giorno della sua 
pubblicazione.

(Giorriale Uffićiale clella Repubblica 
di Polonia n. 3 - Dziennik Ustaw RP). 
Yarsawia, 5 febbraio 1946.

LEGGE DEL 3 lilAMIII1946
Sulla creazioue di nuove imprese e rincoraggiamento 
dalia iuiziativa pritala ueirindiistria a nel Gommercio.

Arl. I.
Le imprese induslriali e eommerciali che non sono 

regolate dalie disposizioni della Legge del 3 gennaio 
1946 siliła nazionalizzazione dei principali rami del- 
1’Economia Nazionale, eosliliiiscono una propriela pri- 
vata intangibilc; i proprietari di dette imprese hanno 
il diritto di disporne nel cpiadro delle disposizioni in 
vigore. Lc disposizioni dei paragraf) I e ■’> dell arlieolo 
2 si applicano a tali imprese.

Arl. 2.
Paragrafo I. - Ogni persona ba il diritto di erearc 

una tiuoca impresa industriale o commerciale, a con- 
dizione di attenersi alle esigenze della legge.

Paragrafu 2. - Golili che erea una nuova impresa pub 
— direllametile o i mezzo delle organizzazioni econo- 
miclie appropriale — ebiedere alFAulorila industriale. 
di seconda istanza un certificato da cui risulli clie 1’im- 
presa in via di ereazione non rienlra nella calegoria di 
quelle clte sono suscetlibili di essere traslerite allo Sia
to, o necessitano delle concessioni prcviste dalbarticolo 
4 della legge 3 gennaio 1946 sulla nazionalizzazione 
delle principali branclie delLEconomia nazionale.

Paragrafo 3 - U eertilieato richieslo sara rilasciato 
dalFaulorila industriale enlro due setlimaue dal giorno 
del deposito della dcmanda; se i lermini di essa slabi- 
liseono che l impresa in via di ereazione non apparliene 
alla calegoria di quelle ehe sono oggetto delParticolo 3 
—parafrago 1 —» lettere A e C della legge sopracitata.

Paragrafo 4. ■ Le imprese di nuoca ereazione non 
sono suscetlibili di trasferimento allo Stato, anche se 

fossero lali da oecupare ucha loro atliyita produttriee 
piti di cimjuanla layoratori per lurno. Queste imprese 
sono regolate dalParticolo 1 della-presente legge.

Paragrafo 5. - Un decreto del Consiglio dei Mini
slri pub subordinare lo sfrutlamento di alcune qualita 
e di alcune ealegorie di imprese aU’otteniiyento d’una 
concessione.

Art. 3.
Lo Siato assieura ai proprietari deRe imprese alle 

quali si rifcriscono le disposizioni della presente legge, 
la liberia di sciluppo di lali imprese e un appoggio alla 
loro atliyita economica, nel ątiadro del Piano Econo- 
mico Nazionale.

Arl. 4.
II Ministro delLlndustria c ii Ministro degli ap- 

prowigionamenti e del Gommercio sono incaricati del- 
1’esecuzione della presente legge.

Art. 5.
La presenle legge entra jn vigore dopo qualtordiei 

giorni, dal giorno della sua pubblicazione.
Giorriale Uffićiale della Repubblica 
di Polonia n. 3 (Dziennik Ustaw RP.) 
Varsavia, .5 febbraio 1946.

Le garanzie alle Imprese private
In rapporlo alla legge conecrnenle 1’incoraggia- 

mento dell’iniziativa privala nelle imprese medie — in
duslriali e eommerciali — il Ministro delFIndustria ha 
deciso di accordare delle « lettere di garanzia » a .ogni 
eapo d’impresa che voles.se stiluppare la sua azienda 
al disopra del limile di cinquanta operai. In tale ma
niera, le aziende privale che contano attualmente meno 
di cintptanla operai e ehe, sviluppandosi, sorpasseranno 
lale cifra, riceveranno dalie competenti autorila una 
conferma, sotlo forma di « lettera di garanzia », che 
escludera 1’impresa*  della nazionalizzazione.

LA «CORTINA DI FERRO»
II giornale « Robotnik » (L’Operaio) scrivendo della fa- 
niosa « Corlina di Ferro », che secondo alcuni ambienti 
occidentali dividerebbę roccidcnte dalForiente europeo, 
sottolinea quanlo sia menzognera simile propaganda, 
sopratutlo per due ragioni. Malgrado le affermazioni 
di alcuni giornali britannici, a \ arsat ia di possono tro- 
vare senza nessuna diflicolta libri, giornali e periodici 
inglesi. La corrispondenza dagli Stati Uniti dalia 
Gran Bretagna arriva in Polonia molto rapidamente e 
rcgolarmente, lenendo conto delle alluali condizioni delle 
cumunieazioni.

Per quanl.o riguarda la maneanza di notizie sulla 
siluazione alimenlare della Polonia, si deve affermare 
che a V.arsavia esiste gia da molto tempo una numerosa 
missionc delPUNRRA, clie esistono le Ambasciate e le 
Legazioni degli Slati occidentali clie hanno ogni possi- 
bilila di sludiare la siluazione alimenlare, e infine clie 
risiedono in Polonia da molti mesi numerosi giornali- 
sli brilanniei, amerieani, francesi e di altre nazionalita, 
i quali spediscono telegrammi e lettere non sottoposti 
a censura. Inollre a Varsavia ha soggiortiato poco tem
po la Herbert lloover, il quale ha constatato persoual- 
mente le cause ehe hanno trasformato la Polonia, paese 
che possedeva una super-produzione di grano, in uno 
stato che cerca aiuti a occidente e a oriente.

voles.se
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Or bene — rileva il « Robotnik » — il rovescio del
la medaglia ba un altro aspetto. Quando, per esempio 
la rcdazione del nostro giornale volle inviare un corri- 
spondente al processo di Norimberga, incontrb molto 
difficolta prima di poler otlencre il cisto amerieano. 
Questo fatto non c eceezionale, poielie i Gonsolati oeci- 
dentali non yedono yolcnlicri la partenza di delegazioni 

polacche o di giornalisti per il loro paesc. La Polonia
- conclude il giornale — non possiede parligiani della 

« Cortina di Ferro », ehe inveee esistono a oecidente. 
Possiamo inveee eonsiderare parligiani di questa teo
ria coloro ehe eontrihuiseono a rendere diflieile o a 
lar riliulare ogni ainto alla Polonia e a diflondere sulla 
Polonia slcssa notizie false e fantastiche ».

La rinascita della Cinematografia
e la collaborazione polacco-sovietica

La nuova cinematografia ipolacpa e nata grazie 
alfaiuto pronto e gpneroso. delTUnione Sovietica, ed 
ha avuto il battesimo del fuoco e della gloria sui 
campi di battaglia, nella lotta comune ai due po- 
poli, contro il tedesco invasore.

Ci richiamiamo alFepoca eroica delfautunno del 
1943: non erano che gli inizi, ed erano molto mo- 
desti. Non si trattava ancora deWAzienda Statale ci- 
nematografica, ma semplicemente del Cinemai Mobile 
della prima Divisione. Si giravano documentari di 
guerra, lotte di partigiani, battaglie.

Nel primo anniversario della battaglia di Lenino, 
alla quale i polacchi hanno dato tanto contributo di 
sangue e di eroismo, e stato pubblicato su « Cronaca 
Cinęmatografica polacca » un vasto documentario di 
quella lotta vittoriosa, dal quale risulta evidente in 
quale atmosfera e eon quale spirito hanno lavorato i 
nostri operatori sul fronte della guerra. Ma nulla di 
tutto questo — neanche in un campo cosi modesto— 
sarebbe stato possibile senza l’aiuto sovietico.

Dalia Russia c’e venuta tutta 1’attrezzatura tec- 
nica; c’e venuta la materia prima, cioe la pellicola 
vergine; ci sono venuti, infine, gli -esperti e i maestri 
dcl montaggio.

Per i lavori di laboratorio, ci sono stati amiche- 
volmente ceduti gli impianti cinematografici di Mo- 
sca, tanto che i due numeri della cronaca cinemato
grafica «Polonia Combattente» sono stati eseguiti 
negli Studi sovietici, col prezioso aiuto di quei tecnici.

Soltanto verso la fine del 1944 pote cominciare a 
funzionare un nostro Studio cinematografico a Lu- 
blino: naturalmentę anche quello fu impiantato eon 
materiale fornito dalFUnione Sovietica.

Fino a quest’epoca, la collaborazione polacco-so- 
yietica era limitata a questo: le riprese, prevalenie- 
mente di carattere bellico, erano effettuate dai po
lacchi, mentre tutti i lavori connessi eon la prepara- 
zione e il montaggio della pellicola, venivano. ese
guiti da tecnici russi, come anche la distribuzione 

alle sale di proiezione e alle armatę combattenti. 
Incalcolabile fu il ralore di ques.ra propaganda', nel 
periodo decisivo della lotta.

Dopo questo periodo, cioe dopo 1’inrpianto di un 
nostro Studio Cinematografico a Lublino, questa for
ma di collaborazione ebbe qualche mutamento, data 
anche la trasformazione che veniva decisamente veri- 
ficandosi nelle condizioni politiche, Mentre, infatti, 
in territorio sovietico, il lavoro dei nostri cineasti si 
limitava alla ripresa di scene di guerra, in Patria essi 
si trovarono di fronte a nuovi ,e piu importanti cbm- 
piti. Bisognava, innanzi tutto, ricostruire, o meglio 
costruire ex novo, la nostra cinematografia, completa- 
mente distrutta durante la guerra; e bisognava in que- 
sto nuovo compito comprendere tutte le manifesta- 
zioni della vita polacca: non piu soltanto guerra, 
non piu soltanto documentari di propaganda, ma Ja 
Polonia intera, eon le sue sofferenze e le sue speran- 
ze, coi suoi vivi e i suoi morti.

11 Reparto Mobile e quello delle Informazioni e 
della Propaganda, si fusero allora in un’unica Orga- 
nizzazione .Nazionale che prese il nome di « Film Po
lacco ». Sorgeva il primo nucleo della nostra Cinema
tografia. Ma i mezzi erano scarsi, il persónale non an
cora addestrato, e tutta la buona colonta dei pio- 
nieri non avrebbe approdato a niente senza 1’aiutó 
sovietico; senza, cioe, il regolare rifornimento di ma
terie prime, e I intereento di tecnici specializzati.

II primo film girato nella Patria risorla « Majda
nek » ebbe per regista Alessandro Ford, e costituisce 
la piu efficiente testimonianza dei risultati raggiunti 
dalia collaborazione polacco-sovietica in questo cam
po. Non solo la colonna sonora e la musica del film 
sono doeuti a tecnici e musicisti russi, ma per mezzo 
deH’organizzazionę « Sojuzintorgkino » esso e stato 
proiettato ovunque, perfino in alcuni paesi dell’Eu- 
ropa occidentale, quando ancora non erano stati ri- 
conosciuti ne il Gorerno prowisorio polacco, ne il 
-P.K.W.W. La vera roce e l’espressione sincera della 
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nuova Polonia pote giungere cosi ai connazionali lon- 
tani dalia Patria, e a tutti quegli stranieri che non 
conoscevano ne la tragedia ne 1’eroismo del nostro 
popolo.

« Majdanek » non fu che 1’inizio di una serie di 
film eseguiti in collaborazione: « Ricostruiremo Var- 
savia », e dovuto alToperatore sovietico Jefimow. 
lJn’altra forma di collaborazione fu data nel campo 
del noleggio dei films. Le sale che furono riat- 
tivate grazie al Ministero Informazioni e Propa
ganda, si trovarono a dover proiettare una piccola 
scorta di vecchi film polacchi, francesi e americani 
d’anteguerra, salvati dalia distruzione generale. La 
scorta si esauri presto, e le varie sale di proiezione 
si sarebbero trocate nella necessita di chiudere se la 
Russia non le avesse immediatamente rifornite di la- 
vori di nuova produzione, espressamente girati in edi- 
zione polacca.

La terza, vittoriosa fasę della cinematografia po
lacca, e costituita dagli Stabilimenti sorti a Lodź.

A Lodź si e costruito un nuovo Studio, e si sono 
riattivate fabbriche di materie prime necessarie alla 
industria cinematografica, come quella delle pellicole 
Alfa a Bydgoszcz e ció che fu il sogno di tanti 
pionier! si awia a direntare luminosa realta.

Dal piccolo Reparto Mobile cinematografico, e 
nata la grandę impresa statale del Film Polacco, che 
oggi occu,pa piu di 5.000 personę, ed ha filiali in tutti 
i maggiori centri del Paese.

II numero delle sale di proiezione e aumentato in 
pochi mesi da cento a ęuattrocento, e ogni giorno che 
passa reca nuove conquiste alla rianascita della cine
matografia.

Col perfezionarsi della nostra industria non viene 
tuttavia a cessare la collaborazione sovietica. Nella 
convenzione commerciale, recentemente stipulata, e 
prevista da parte delTUnione Sovietica la fornitura 
di pellicole per 1’azienda Statale del « Film Polacco », 
nonche di apparecchi e materiale per i vari Labora- 
tori. Tra 1’altro, ci sono gia stati consegnati quaran- 
ta apparecchi trasportabili da proiezione, il che ci 
ha permetto di ristabilire il servizio dei Ci nenia viag- 
gianti.

Fino ad oggi questa. collaborazione ha avuto carat- 
tere unilaterale, in ąuanto la Polonia non ha fatto che 
importare, ma siamo in possesso di dati che ci indu- 
cono a ritenere che la situazione potrą cambiare fra 
non molto; poiche saremo presto in grado di espor- 
tare nelFUnione Sovietica prodotti nostri, come ri- 
flettori e ęuadri elettrici di manovra, che gia hanno 
molto interessato gli esperti sovietici, come anche gli 
apparecchi da proiezione che abbiamo cominciaro a 
costruire nelle officine di Lodź.

Fra gli altri prodotti esporteremo anche carta per 
fotografie, e pellicola. E’ inoltre in progetto la pro
duzione di films polacco-sovietici, eon la partecipa- 
zione di attori e tecnici dei due Paesi.

II Direttore Generale del «Film Polacco », du- 
rante una sua recente visita a Mosca, ha trattato la 
possibilita di una visita in Polonia di eminenti spe- 
cialisti, scenografi e decoratori, che potranno awiare 
ed aiutare i piu giovani e meno esperti colleghi di 
casa nostra; mentre i cineasti polacchi potranno essere 
inriati allTstituto di Cinematografia di Mosca.

Ę’ stato stabilito, infine, lo scambio dei film scien- 
tifici e di interessanti documentari, che potranno esse
re proiettati nelle Scuole Medie e Superior! e presso 
le Societa Scientifiche.

Abbiamo tracciato un quadro sintetico dello svi- 
luppo raggiunto dalia cinematografia polacca, la 
qu.ale — iniziatasi sui cambi di battaglia in un perio
do particolarmente difficile — e riuscita a superare 
brillantemente difficolta di ogni genere e si awia 
oggi —■ in strettissimo accordo eon lTJnione Sovieti- 
ca — verso un awenire di sicuro successo.

IL VALORE DELLA 
SCIENZA TEDESCA
Nel giugno delPanno scorso, dopo che fui liberato 

dagli eserciti americani dal campo di concentramento 
di Dachau, sono stato ad abitare a Monaco, capitale del 
movimento nazional-socialista (nonie ufficiale: « Haupt- 
stadt der Bewegung »), ed ho avuto modo di osservare 
le prime reazioni del popolo tedesco alla disfatta mili- 
tare ed alla caduta dcl governo di Hitler.

Un giorno sulla facciata del palazzo della Fekl- 
herrnhalle dayanti al quale awenne il colpo di siato 
Hiller-Ludendorff vidi questo tardivo rimorso di co- 
ścienza d’nn anonimo, scritto a grandi caratteri col 
gesso:

(« Dachau Buchenwald, Bergen — Belsen —
Ich schame mich, Deutscher zu sein ».
(« Dachau Buchenwald, Bergen — Belsen 
mi vergogno d’essere tedesco »).
Non durb a lungo peró lo spasso dei soldati ame

ricani che si precipitacano sul posto eon gli apparecchi 
lolografici. Dopo pochi giorni la scritta scomparve, can- 
eellata da un altro anonimo piu tedesco del primo, e a 
distanza di pochi metri su quello stesso muro, oltre la 
cantonata, couiparve un’altra serii ta:

" Goethe, Schiller, Diesel, Koch —
Ich bin stolz, Deutsch zu sein”.
(« Goethe, Schiller, Diesel, Koch — 
sono orgoglioso d’essere tedesco »).
Ouesto singolare duello sulla facciata del palazzo 

simbolico della Feldherrnhalle, merita di passare alla 
storia. E’ il piu plastico e sintetico quadro dei processi 
yerificatisi nella psiche del popolo tedesco dopo la ma- 
nifestazione pubblica delle indicibili atrocila organiz- 
zate ufficialmente dalio stato hitleriano.

Lhapparente rinuncia all’hitlerismo, la te'$i della
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colpa esclusiva del regime per tutto ció che e accaduto 
— ecco il primo passo della riabilitazione tedesca, rea- 
lizzala eon inaudita tenacia e che lia trovato il terreno 
favorevole, spęcialmente in alcnni cireoli anglosassoni. 
« II popolo tcdesco e nella sua cssenza un popolo di pen- 
satori, di poeli e di musici, gli imperialiści c gli inva- 
sori sono una casta imposta dalFoccupazione terrori- 
stica, ma estranea al popolo tedesco ». La riahilila- 
zione tedesca eon nn’energia degna di ammirazione pro- 
claina questa Lesi, hasała su una premessa lal.-a c che fu 
smentila gia in modo profetico dal noto storico delle 
correnti politico-sociali in Germania. F. Melncckę, che 
afferma: « Non ci sono due Germanie — una intellct- 
tuale e Taltra reazionaria ».

Lino dei pin pericolosi fatlori della riabilitazione 
tedesca e 1’eno.rme ingrandimento del eontrihuto della 
Germania nello śviluppo della eultura e della scienza, 
la diffusione della convinzione che il eontrihuto tede- 
seo sia assolutainente predominante nello sciluppo ge
nerale della eultura e della scienza nel mondo, 1’accet- 
tazione e 1’affermazione del milo e della Jeggenda del 
primato culturale e scientifico della Germania. Molli 
fattori hanno contribuilo a diculgare questa leggenda in 
alcnni paesi, ancora prima della guerra. La suggestione 
delPegemonia tedesca nel campo della scienza, sostenu- 
la fortemente da una continua propaganda, riusci ad 
ottenere gli stessi risullati conseguili da Bayer colla re
danie commerciale delTaspirina. Tutti saperano che 
l aspiiina e nil semplice aeido aeelico-saliciIieo, eon le 
slesse identielie ąualita di qualsiasi altra pasticca di a- 
cido acetico-salicilico indipendentemente dal falto se si 
chiamava « motopirina » o semplicemente aeido aceti
co-salicilico. Ęppure diecine di milioni di consumatori 
in tutto il mondo orano convinti delTinarricabile sitpe- 
riorila del preparato Bayer.

Lo stesso fenomeno, in proporzioni piu ampie, si 
puó no tarę in rapporto a tulta la scienza tedesca.

11 mondo della scienza era cd e tuttora sotto 1’ipno- 
si della cosi detta superiorita della scienza tedesca. L’a- 
nonimo difensorc della riabilitazione tedesca sid moro 
della Feldherrnhalle ha colpito nel segno. Egli sa che 
la leggenda del primato della eultura tedesca puó ser- 
vire alla Germania da cavallo di Troia, per essere nno- 
vamente ammessa a far parte delle nazioni libere c ci
eli i.

Non e nostra intenzione negare per partito preso 
e scioccamente tutte le conquiste della scienza tedesca 
e quei meriti che indubbiamente possiede. Vogliamo 
semplicemente porlarla ai suoi giusti limiti, eogliamo 
rovesciare il « Deutschland iiber alles » nel campo della 
scienza.

Questo compito ci appare d’una importauza parti- 
colare. Dopo la sconfitta militare del fascismo tedesco. 
bisogna sconfiggerlo politicamente ed ideologicamente. 
Bisogna condurre questa offensiva_anehe sul campo del
la scienza. Bisogna indicare i veri Limiti ed il eero con- 
tributo della scienza tedesca, analizzare e far conoscere 
il suo carattere negatiro. smascherare i suoi influssi, lc 
sue tendenze imperialistiebe, annientare e sradicare lo 
imperialismo, rieestito della veneranda toga della 
scienza.

Un’ anaiisi particolareggiata e profonda di tutti i 
rami della scienza supera le forze di un individuo, ri- 
chiede un lavoro collcttiro di scienziati delle piii diccrse 
specialita.

II
Imano cercberemo nomi tedeschi nella pleiade de

gli scopritori del nostro globo, fra i partecipanti alla 
magnifica epopea della coquista della terra per Tuma
niła. Non parliamo, e chiaro, dci grandi riaggiatori eo
nie Vasco di Gama, Colombo, Magellano. A quest’epo- 
ca i tedeschi non contavano affalto como popolo di sco
pritori. Ma anche nel diciannovesimo e nel rentesimo 
secolo la partecipazione dei tedeschi alla nobile gara 
delle nazioni per conoscere i misteri del nostro globo 
e meno che modesta. Non ci sono nomi tedeschi da po
ler contrapporrc a nomi di questa fatta, come Robert 
Scott, Roald Ammundsen, Sven Hedm Peary, senza par
łam di Cook, Nordenskjol, Liringslon. L’unieo nolevo- 
le esponente tedesco — Alessandro v. łliimbold —■ si e 
distinto non tanio pei suoi viaggi e lc sue scopcrte quan- 
to per il lavoro di laboratorio consistcnte nella sistema- 
zione ed elaborazione di conquislc allrui. Con questo 
aspetto della scienza tedesca dorremo inconlrarci piu 
di una roiła.

La spedizionc di Alfredo Wegener in Groenlandia, 
la spedizione oceonografica, sono lc principali afferraa- 
zioni tedesche negli ullimi tempi, ma quanto misere di 
frontc agli sforzi americani, russi, seandinari ed anche 
francesi'

Bisogna solloiincare in rapporto a ció ima caralte- 
rislica essenzialc dcliii scienza tedesca. I tedeschi parte- 
cipano in maniera relaliramcnlc licie alle grandi seo- 
perle scientifiche che fanno epoca c riroluzionano il 
pensiero umano aprendo orizzonti nuori alle ricerchc 
della scienza. Nel grujrpo Newton - Galileo - Coperni- 
co - Keplero, quest’ulliino e indubbiamente una figura 
piultosto di secondo piano. Non e facile trorare in Ger
mania una figura da equipararc a Darwin, a Pasteur, ai 
coniugi Curie, le. scoperte dei quali costituiscono dei pi- 
lastri basilari nella storia della umanita, illuminando 
gli inteliclli e dando adito a nuove póssibilila scienti
fiche. La scienza tedesca ba in gran parte carattere epi- 
gonico-compilatorio; essa importu cd assimila lc sco- 
perle degli allri paesi, lc classifica ed clabora nci loro 
particolari con la laboriosita e sistematicita propria dci 
tedeschi. Non vi e in essa Topora crealira, ma il lavoro 
pazicnle della formica, non il genio, ma un falicoso ar- 
ligianalo scientifico ehe si manifestu nei caratleristici 
« Handbuch » a umili lomi. Non gli si puó loglicre la 
sua importauza; Tarligiano della scienza e neccssario 
come e necessario il genio creatore, ma il loro vą!ore 
e naturalmente molto direrso. Non si puó \alutare con 
la stessa misura Danin e Hackl, Mendelejew e Ostwald, 
nonostanle tutto il rispetto per gli ullimi due.

Analizziarno un pó alla srella il baslione della 
scienza tedesca: le scienze nalurali e la teenica. E’ que- 
sto un campo nel quale la partecipazione dei tedeschi 
sembra schiacciante.

Abbiamo di fronte a noi 1’elenco dei premi Nobel 
per la lisica dal 1901 al 1936, anno in cni il gorerno te
desco proibi ai suoi dipendenli di acceltare premi 
Nobel.

Vi figurano 14 nomi.
Dal punlo di rista della nazionc di appartenenza, 

in rapperto alla popolazione complessira, il primo po- 
sto e occupato dagli olandesi: (Lorentz, Zeeman. 
Wa ais, On nes - 4 su 8 milioni c mezzo di olandesi), il 
secondo poslo e tciwto dagli ebrei (Lippmann, Ein
stein; Franek. Hertz, Michelson, Dawidson, Bohr - 
proporzione 6,5 su 18 milioni) il terzo posto e tenuto 
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dagli inglesi (11 su 46 mil.). Appena il quarto posto 
dai tedeschi (9 su 70 mil.). Inoltre anche sotto 1’aspetto 
qualitalivo e difficile riconoscere ai tedeschi un posto 
di primo piano, nonostante il dovuto riconoscimento 
ehe meritano nomi eonie Roentgen e Planck.

Nel campo della chimica su 37 nomi, al primo po
sto ci sono gli svedesi (Arrhenius, Svedberg, Euler - 
proporzione 3:6), al secondo gli ebrei (Baeyer, Wal
lach, Walstatter, Haber - proporzione 4:18) al terzo gli 
inglesi 6:46) c solo al quarto i tedeschi (9:60), al quin- 
to i francesi (5:40).

Ma rnentre i francesi, gli inglesi e gli americani so
no rappresentati da nomi di grandi geni, gli esponenti 
tedeschi sono noti piit che a liro per successi di tccnica 
e di elaborazione.

Era i padri della elettrotecnica moderna (Jonie, 
Ampere, Ohm, Yolta, Faraday, Gauss, Watt) fignrano 
3 inglesi e 2 -tedeschi.

Passiamo ora alla medicina.
Su 40 nomi il primo posto e occupato dai danesi 

(3:3), il secondo dagli ebrei (6:18), il terzo dagli in
glesi (6:46) e ii quarto dai tedeschi (5:70).

Per quanto conćerne la biologia, indubbiamente 
questo ramo della scienza ha avuto in Germania una 
certa importanza lino ai primi anni del nostro secolo, 
ma dopo non piu. Questi yalori si spostano a favore de
gli inglesi e degli americani.

III.
Sarebbe come sfondare una porta aperta il voler 

dimóstrare il carattere reazionario delle scienze stori- 
che tedcsche, della filosofia e della storia. Gli studi di 
Marx e di Engels e poi di Lenin e di molti altri hanno 
ehiarito in modo sufficiente questo argomento. La filo
sofia della storia e la filosofia ledesca erano totalmente 
al sęrvizio delFimperialismo tedesco, dandogli una base 
pseudo scientifica.

Da ollre cento anni la storiografia ledesca ha fatto 
iin’inslancabile propaganda alla 1'alsa idea della supre- 
mazia della Germania sulle altre nazioni del mondo, 
divenendo una delle'fonii delFideologia fascista. Falsi- 
ficando i! vero. corso del processo storico, scegliendo ed 
adattando ad arie determinati fatti e trascurandone o 
trayisar.done altri, gli storiei tedeschi hanno gettato in 
Germania il seme dello sciovinismo e del razzismo edu- 
cando sistematicamenlc o secondo un piano definito Je 
maśse in uno spirito di ammirazione per la macchina 
bellica prussiana.

Secondo Tołstoj « i bambini sono educati in Ger
mania nello spirito di Gehorsam e . di Ruhe ». La 
scuola tedeęca istitupidisce Falunno di un indirizzo er
rato aJlc sue facolta intellettuali, non risponde ai pro
bierni della vila. La pedagogią non ha educato gli alun- 
ni in uno spirito di idee progressiye, anzi la sua strut- 
tura li ha abituati alFinganno ed alFipocrisia ».

Tołstoj considerava retrograda la pedagogia tede- 
sca, poiche introduceya nella scuola la fownalistica, la 
pedanteria, la burocrazia ed adottaya un sistema corti- 
gianesco nei rapporti col fanciullo. « Lo spirito mnano, 
dicono i tedeschi, deve essere addestrato, come il corpo 
eon la ginnastica. Der Geist muss gezuchtig. werden » 
(L. Tołstoj: « Scritti pedagogici »).

IV.
Passiamo ora alFultima tappa delle nostre consi- 

derazioni, tappa nella q.uale un’analisi spassionata si 

trasforma in un forte alto di accusa. E ineredibilmente 
tragica la facilita eon la quale 1’intelligenza e la scienza 
ledesca si sono sottomesse alFhitlerismo brutale, che 
era la ncgazionc di tutti gli idcaii e di tutte le aspira- 
zioni dcl progresso mnano. E la scienza misę a dtspo- 
sizione del delitto organizzato, eon entusiasmo e dedi- 
zione, tutte le sue possibilita, le sue conqnistc, la sua 
autorita.

Grandi scienziati si rivelarono piccoli uomini.
« Nozr ci furono protęstę, nemmeno nel periódo 

tpiando Hitler non era ancora al pote.re, non ci furono 
nemmeno tentaliri di correggere i probierni impostati 
su false premesse, come ad esempio per la confusione 
delle idee di « razza » e « specic » che nei « Mein 
Kampf » sono trattate nel modo pin falso come la stessa 
identica cosa.

II barone von LJeskiill, un celehre biologo e nello 
stesso tempo uno dei piu grandi magnati della Prussia 
Orion tale, pubblico ancora prima che Hitler conqmslassc 
il potere, un libro popolare dal litolo « Biologia della 
nazione », nel quale glorifica i hitlerismo eon tutte lc 
sue tesi stupide e delittuose. Negli anni che precedet- 
tero la guerra ogni libro tedesco. anche strettamente 
scientifico, si sforzaya di dimóstrare scientificamente la 
wiuśtezza dei principi della politica nazista, proclamava 
la necessita di una difesa naturalc contro i « parassiti », 
cioe contro gli altri popoli che vivevano fra i tedeschi 
o confinayano eon Joro.

II professore Ziminerman di Tiibingen, botanicó, 
in un libro sulFereditarieta delle qualita accjuisite cila 
come fonte scientifica (!) frasi tolle dal « Mein Kampf » 
di Hitler, ed uno dei piu conosciuti fisici tedeschi, Jor
dan, basandosi su esperienze che dimostrano 1’esistenza 
di un elemerito particolarmente sensibile nella cellula 
dei batteri, fa mfanalogia fra questo elemento e il cer- 
yello deH’essere superiore — del Fuehrer...

Non si tratta quindi di un caso sporadieo, ma di 
adesione in massa.

Ma non parliamo di questa pseudo scienza, che 
prendeya 1’ispirazione dalia bibbia del nazionalsocia- 
lismo e citava come fonte scientifica, in opere di biolo
gia, il « Mein Kampf ». Parliamo della vera scienza te- 
desca che, yolere o no, aveva un’importanza, un yalore. 
Senza opposizione, anzi eon entusiasmo, si e adaltata a 
farę da sguattera' alFhitlerismo, prendendone le difese.

Che importanza puó avere il silenzio isolato di Fi
scher e di Planck di fronte al coro entusiastico di mi- 
gliaia di fanatici Heisemberg, Jordan, Lenard e Stark? 
Del reslo tutti i campi di tortura, lipo Majdanek e 
Oświęcim, sono stati costruiti eon la partecipazione di 
scienziati tedeschi. Queste telre costruzioni per la mor- 
te in massa si basąyano sugli ultimi ritroyati della tec- 
nica e della scienza! Gli scienziati tedeschi hanno par- 
tecipato alForganizzazione di misfatti mai visti, nella 
storia dei delitti. Essi hanno impiantato scientifica- 
mente le fabbriche che produceyano il sapone col grasso 
umano, essi hanno insegnato a ricayare il concime dalie 
ossa umane e ad ntilizzare i capelli umani.

La scienza che si e messa spontaneamente al servi- 
zio del delitto, la scienza dei massacri in massa e dei 
crematori, la scienza, « dei torturalori eon la lancetta » 
delle conigliere di Revensbriik, dei delinquenti coi pa
ragrafi del codiee penale sulle labbra — no, questa 
scienza non puó essere riabilitata.






