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PAG. 6 / c u l t u r a TUhitA / martedi 5 marzo 1963 

II libro di Giancarlo Vigorelli sulla vita 

e le opere di Pierre Teilhard de Chardin 

Giancarlo Vigorelli 

II dramma 
umano 

del gesuita 
proibifo 

L'autore riesce a fare/ cogliere la drammaticita 

del personaggio, la sua condizione eccezionale 

di esule fedele alle proprie idee e insieme dec/so a 

non sfidare i tulmini delle autorita ecclesiastiche 

Molto si pniln e mol to 
nncuia si park'ia di quel lo 
St iaoidinai 10 p i e te che tu 
padte P. Tc i lha id de Char-
din . del la Compngnta di 
Gesii. A poco a poco. si 
v e n g o n o a conosce i e le sue 
opere postume e si acc ie -
scono, sop ia t tu t lo in F ian-
cia ma non solo li. I'mte-
resse . l'eco. lo studio sul 
suo pens ie io lelifi ioso-so-
ciale . Con la tradu/.ume 
del le ormai faniose Lette
re di viaggio e del l ib io 
del Cuenot sul le tappe del -
la sua e v o l u / i o n e . ha avu-
to modo di sv i luppais i an-
c h e da noi la discuss ione 
sti Te i lha id de Chat din 
Con molta c h i a i e z / a Anto
n io Moscato. su queste co-
lonne . ha f*ia de l ineato a 
gtandi l inee l'originalita di 
questa fifitiia e del modo 
come le c o n d m o n i evo lu-
z ionist ichc del lo sc ienziato 
si s iano innestate in una 
v i s ione mistica ma l inno-
v a t i i c e del e n s t i a n e s i m o . 

E" di questi g io in i la 
pubbl icaz ione del l a v o i o 
piu comple te sul la vita e 
le opere di Teilhard: auto-
re Giancarlo Vigote l l i . col 
t i to lo II gesuita proibifo 
( e d b i o n e del «. Snggiato-
t e » ) , che sta o t tenendo tin 
mer i ta to successo di pub-
bl ico. C o m e Vigorel l i dice 
ne l la prefazione al vo lu 
m e . la biografia e sorta da 
tin proposito mol to sempl i -
ce : essere . al di la di qual-
siasi censtira. 1'ideario fe
d e l e e completo di Tei lhard 
a cui l'autore fa da inter-
prete . e ancor prima, da 
introduttore e da interme
d i a r y Conv iene aggiunge-
l e subi to che il risultato e 
stato p ienamente raggiun-
to fornendoci un quadro 
s intet ico e ins ieme sol lec i -
tante del la personality del 
gesui ta francese. La bio-

All'lstituto 
Gramsci 

Corso di 
filosofia 

del diritto 
Oggi martedi 5 marzo alle 

ore 19, all'lstituto Gramsci, 
a Roma, il prof. Umberto 
Cerroni terra la prima le-
zione del corso di Filosofia 
del diritto privato e pubbheo. 
II corso, la cui prima parte 
si concludera entro il mese 
di aprile, si articola intorno 
ai seguenti gruppi di temi: 
1) II problema della cono-
scenza scientifica del diritto. 
Filosofia, diritto positivo e 
economia. Storicita delle ca
tegoric giundiche; 2) Nor-
mativismo e istituzionismo. 
Volonta e interesse. Media-
zione giuridica e rapporto di 
produzione; 3) Diritto pri
vato e diritto pubblico. in-
dividuo e gruppo sociale. 
Ethos, pnvilegio e diritto 
formale: 4) II soggctto giu-
ridico. La parificazione giu
ridica e le differenze sociali. 
II retaggio del dualismo ani-
ma-corpo; 5> II contratto e 
la propneta. Scambio e pro
duzione. Atto giuridico, con
tratto, contratto di lavoro e 
contratto collettivo. II rap
porto uomo-cosa-societa: 6) 
II matrimonio e la famiglia. 
Eticismo e razionalizzazione 
negli istituti famigliari. Sto
ricita delle relazioni naturali 
uomo - donna, genitori • f~gli; 
7> II reato e la pena. Aprio-
rismo e naturalismo biolo-
gico nel diritto penale mo-
derno. Teoria storica del rea
to e della pena: 3) Lo Stato. 
Tipologia storica. Punti di 
nferimento teorici. In parti-
colare: Rousseau, Kant, He
gel e Marx; 9) Lo Stato rap-
presentativo. Rappresentan-
za politica e sovranita popo-
lare. Stato di diritto, Stato 
etico e Stato democratico; 
m» TV,-.-.- . 4 „ i i _ i . 

berta moderna Eguaglianza 
e liberta. Socialitzazione po
litica e economica. Capita-
lismo di Stato e teoria poli
t ica. Burocrazia e democra-
zia diretta. 

Le lezioni saranno tenute 
nella sede dell'lstituto, In 
Roma, via del Conservatorio 
n. W (tel. 651.628-655.405). 
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giafia ha assunto un suo 
carat te ie originale che gli 
proviene essenz ia lmente 
da due carat te i i s t iche La 
prima risale a una scelta 
cul t i i ia le . a un gusto let-
terai io . a una passione 
ideologica deH'autoie e 
rende il vo lume un model-
lo classico di quel le bio-
grafie discorsive, saggist i -
clie. -r dialoganti >. di tipo 
f iancese c a i e alia fo ima-
zione inte l le t tuale di Vi
gorelli L'altia caratte i i -
stica e forse ancora piii in-
teressante perche nasce da 
una oppoi tuni ta , da una 
necessi ta didascahca che 
div iene politica. Jibernle, 
nel senso migl iore del la 
parola. Giancarlo Vigorel l i 
ha infatti dovuto. e volu-
to, dare il mass imo spazio 
a citazioni di Tei lhard. 
proprio p e i c h e alcuni dei 
passi piii significativi del 
le sue opere sono totalmen-
te ignoti al let lore italia-
no. e non solo a quel lo , 
sottoposti come furono a 
una censura che si accani 
spietata da parte del la 
Chiesa per mezzo secolo . 

Giancarlo Vigorel l i e co-
si riuscito, at traverso uno 
stretto intreccio di neces 
s i ta e di scelta, a farci co
gl iere anzitutto la dram
matic i ta del personaggio , 
la sua condiz ione eccez io-
nale di esu le fedele a l le 
proprie idee e ins ieme de-
ciso a conservare il s i len-
zio, c ioe a non sfidare i ful-
mini de l l e autorita ecc le 
s iast iche che si sono mo-
strate s e m p r e a v v e r s e alia 
pubblicazione. Vigorel l i ha 
colto questo dramma uma
no, l'ha spiato ne l l e pie-
ghe del la corrispondenza 
inedita di Teilhard, l'ha se-
gui to in tutto l'arco del la 
vita attraverso l e peregri-
nazioni. i viaggi in Estre-
m o Oriente , i passaggi per 
Roma alia vana ricerca di 
u n imprimatur, fino a l i a 
morte (nel 1955) in quel lo 
s trano confino americano 
in cui la Compagnia l'ave-
va rinchiuso. 

Tei lhard aveva sent i to 
c o m e dest ino umano que
sto i so lamento fin dal 1916 
quando scr iveva alia cu-
gina Marguerite: « l o non 
v e d o proprio in qua! mo
do le m i e idee potranno 
vedere la luce s e non nel 
giro del la conversaz ione o 
al io s ta to di manoscrit t i 
che c ircolano di nascosto, 
sotto banco ». Senonche , la 
sua v icenda resta un do
c u m e n t obie t t ivo del Ii-
mi te di l iberta di un intel
let tuale cattol ico c h e vo -
glia affrontare con le pro
prie forze il terreno piii 
scot tante del la filosofia • e 
delta teologia; e non si pud 
non pensare a quale sareb-
be la sorte di questa con
diz ione s e la censura ec-
clesiast ica avesse altresi un 
potere c iv i le , s tatuale . S i 
pensi c h e ancora oggi — 
c o m e e b b e a ricordare a 
Roma un g iovane s tudioso 
cattol ico. il Gozzini . du
rante la presentazione del 
Gcsiiifa proibito — una ca-
sa edi tr ice cattol ica ita-
ltana non ott iene rautor iz-
zazione a s tampare le ope
re fondamentati di Thei-
lhard. gia pronte nella tra-
duzione. come il Milieu 
rlipin c il Phenomenc 
humain. 

Ancor piu meritorio e 
dunque il lavoro di Vigo
relli c h e ha inteso ripor-
tare alia luce in primo luo-
go le idee del gesuita proi
bito. Lo ha fatto con quel la 
passione che gli e propria 
senza pcro soggiacere alia 
tentazione di sol leci tare i 
testi per riportarli alia 
ev idenza di quei problemi 
centrali . non solo teologi-
co-scientifici. ma storici . 
sociali . attuali che stanno 
piii a cuore al biografo e 
formano ogget to del la sua 
strenua battaglia culturale 
come direttore deU'Etironfi 
/p//er<jrio; il d ia logo tra 
r r i c t i i n i A r*»*»«-»-;-*" 

Vigorel l i non ha avuto 
bisogno di forzare la ma-
no poiche assai l impido e 
costante 6 il richiamo. lun-
go il c a m m i n o del pensie-
ro di Teilhard. a questa 
sostanza innovatricc del 
suo crist ianesimo: una 
grandc fiducia ncH'uomo, 

• » ' • 

come asse deU'evo lu / ione 
del mondo . un ot t imismo 
fatto appunto di fiducia nel 
progresso. una appassiona-
t«i e s o i t a / i o n e ai cristiani 
di approfondire il rappor
to sc i en /a - f ede per porsi 
alia testa di uno s f o i / o co-
m u n e per a v v i v a r e la spe-
ran/a del l 'umanita. L'amo-
re per la scienza, la serena 
cosc ien /a del suo va lo i e , 
fa csp lodere Tei lhard in 
quella famosa esc lamazio-
ne che e suonata quasi bla-
sfema al Sant'Utlizio e che 
ha il v a l o i e di una tragica 
confess ione per un cristia-
no cosi in t imamente tale: 
< Se in segui to a qualche 
crisi interiore dovess i per 
caso perdere success iva-
m e n l e la mia fede in Cri-
sto. in un Dio personale , 
nel lo Spir i to , cont inuerei , 
mi sembra. a credere nel 
Mondo. II Mondo ( i l va lo-
re. l ' infall ibil ita e la bonta 
del M o n d o ) . questa e in ul-

-tima analisi la prima e la 
sola cosa nel la quale io 
credo >. 

Forse approfondendo, 
piii di quanto non faccia 
Vigorel l i . lo s tudio del la fi-
gura di Tei lhard sc ienziato 
(geo logo , paleontologo. bio-
logo) si comprederebbero 
anche m e g l i o le s ingolari-
ta de l la v i s ione teologica 
di Tei lhard. le s u e con-
traddizioni e la influenza 
che egl i esercita non so lo 
negl i ambient i cattol ici ma 
anche ne l la cul tura laica. 
Ma, proprio a proposito di 
questa influenza, un aspet-
to e s t r e m a m e n t e importan-
te v i e n e r ipe tutamente sot-
to l ineato da Vigorel l i : il 
fatto c h e lo stor ic i smo tei-
lhardiano. l 'ot t imismo, la 
sensibi l i ta verso il progres
so scientifico. la fede in una 
« era de l la social izzazione > 
considerata come 1'esordio 
dell 'era della persona 
(ana logamente al ia famo
sa affermazione di Marx 
sul passaggio dal regno 
del la necess i ta al regno 
della l iber ta ) . tutti questi 
fermenti innovatori hanno 
gia s egnato n o t e v o l m e n t e 
il m o n d o cattol ico , per lo 
m e n o a lcune sue correnti 
di pensiero. e g ia s e ne 
sono avvert i t i i frutti ne l 
Conci l io Ecumenico . ** 

Del resto. proprio il Goz
zini e arrivato ad afferma-
re che i recenti messagg i 
di Giovanni X X I I I hanno 
una ispirazione te i lhardia-
na. per l 'accento c h e e po-
s to su l la speranza. sul la 
bonta del t e m p o c h e v i v i a -
mo. sul d ia logo di tutti gli 
uomini di buona volonta , 
e per l 'abbandono di quel
lo spir i to di scornunica. di 
quel pess imismo. di quel 
conservator i smo teo log ico 
di cui Io s tesso Tei lhard fu 
vi t t ima. E a cogl iere nel 
profondo l o spiri to tei lhar-
d iano pud forse bastare 
questa bel la confess ione 
umana che il Vigorel l i cita 
da un passo di Tei lhard, 
neH'Horcio progressirus: 
« Qua lunque s ia il paese . il 
credo rel igioso. Io s ta to so
ciale di ch iunque io incon-
tri. re appena cova in lui 
c o m e in m e l' identico fuo-
co deH'attesa. subi to inter-
corre un contat to profon
do. definit ivo. totale . c h e 
si attuo suH'istante. Poco 
importa c h e le nostre spe -
ranze. per diversi ta di edu-
cazione e di cultura si for-
mul ino di f ferentemente . 
Noi ci s e n t i a m o di una 
stessa spec ie e da quel mo
ment© ennstat iamo c h e i 
nostri stessi antagonism! 
ci accompagnano . c ioe si 
accoppiano e si appaiano ». 

Ed e in questa c h i a v e at-
tuale c h e il libro di Vigo
relli r isultera particolar-
m e n t e ut i le e fecondo, rin-
novando un richiamo al 
mondo cattol ico. alia uni-
ta di problemi c h e esso si 
trova ad affrontare con al-
tre correnti e con il cam
mino s tesso della umanita . 
Non a caso Tei lhard de 
Chardin — e si noti che 
egli scr iveva ques te cose 
nel 19.16 — rivolse questo 
monito ai crist iani: c U 
mondo apparterra domani , 
e certo, a coloro c h e por-
teranno sul la Terfa una 
piii grandc speranza >. 

. Paolo Spriano 

•> ' 
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31 gennaio 1933: il « Voelkischer Beo-
bachter », organo dei nazisti 

« Jude! » (Ebreo!) sulle vetrine dei commercianti 

israeliti tedeschi 

Un'interessante testimonianza dell'ex profugo ebreo John Dornberg 

Che cosa cova nella 
Germania schizofrenica > 

Una documentazione schiacciante sulla penetrazione dello spirito na-
zista nelle forme « democratiche » della Repubblica federate tedesca 

Una caricatura d i Hitler prima della 
presa del potere da parte dei nazisti 

A Nel centro di Monaco 
e'e un piccolo' negozio 

in cui si vendono cuccioli. 
Quest'cstate il proprietano 
chiuse bottega la domeni-
ca e dimentico di abbasia-
re la tendina che difen-
deva dal sole le bestiole 
esposte in vetrina. II gior-
no seguente il giornale lo
cale pubblico una intera 
pagina di lettere di letio-
ri indignati per la sorte 
dei poveri animaletti e 'li
tre decine ne pubblico nei 
giorni seguenti. 

t* 

B Nel centro di Monaco 
ho visto un ubriaco tra-

volto dal tram. Il disgra-
ziato e caditto davanti al 
pesante veicolo ed e stato 
trascinato per alcuni me-
tri. Il tranviere e rceso, 
lo ha afferrato per la ginc-
ca e i pantaloni, solleva-
to come un sacco e depo-
sto sul marciapiede. Poi il 
tram e ripartito. Nessuno 
dei presenti ha battuto ci-
glio. 

A In Cermania la casa 
Fischer ha pubblicatn 

il Diario di Anna Frank. 
In pochi mesi ne ha ven-
dute 750.000 copie. 

g La Druffel Verlag. di
retta da Helmut Suen-

dermann ex capo dell'Vf-
ficio Stampa di Goebbcls, 
deve il suo successo edito-
riale alia memorie delle 
mogli di Hess, di Ribbcn-
trop e di altri gerarchi 
nazisti. 

j ^ / tribunali tedeschi, spe-
cialmente dopo il pro-

cesso Eichmann, hanno 
aperto decine di procedi-
menti contro criminali di 
guerra. Qualcuno e versi-
no stato condannnto. 

£ II presidente del tribu-
nale istituito da Ade

nauer a Berlino per giu-
dicare VAssociazione dei 
Perseguitati dal Nazis mo 

(accusata di filocomnni-
smo) e un ex ghtdtce nu 
zista. Lo e (niche il procit-
ratorc generate (ora di-
missionario) che daveon 
sostenere a Francoforte '.'i 
accusa contro gli ex nazisti. 

f^ L'affarc S p i e g e l ha sol-
levuto in tutta la Cer

mania un enorme scalporo. 
Le manifeste illegalita im-
piegate dal ministro 
Strauss, con Vappoggio d\ 
Adenauer, per mettere it 
baraqlio alia rirista um-
burghese hanno provocalo 
manifestazioni studevte-
sche. censure del Senato di 
Amburgo, lettere aperte a 
centinaia in difesa della 
liberta di stampa. • 

B / / comandante dell'eser-
cito, gen. Foertsch si 

inalbera perche :a teleoi-
sione prcsenta una vcrsio-
ne < deprimenre > delta 
sconfitta di Stalingrado; i 
giornuli e persino il bol-
tettino governutivo attiic-
cano brutalmente la sto
ria del Terzo Reich del'.j 
Shirer, e i film italiani en-
tinazisti — come Le q u a t -
tro g iornate di Napol i — 
sollecano addirittura pro-
teste ufficialt. 

* * * 
Potremmo andare avanti 

all'infinito con un simile 
elenco di contraddiziom da 
cui John Dornberg ric-ivn 
I'acuta definizione di < G e r -
mania schizofrenica » pa
sta come titolo al suo li
bro, pubblicato in un'otti-
ma traduzione italiana di 
Giancarlo Bonacina dall'e-
ditore Bompiani. Dornberg 
e un ex profugo ebreo, tor-
nato recentemente in Ger-
mania e ansioso di ve-ler 
chiaro nella situazione. di 
non lasciarsi sfugoire nes-
sun sintomo negat'vo e po
sitivo. Soprattutto positioo 
poiche l'autore ha il com-
plesso del profugo e f e m e 
di essere portato dalla pro
pria esperienza a veder 

schede 
Terra Maya 

L'Impcro dei Maya crebbe 
e si sviluppd.' a cominciare 
dal quarto millcnnio a C . in 
un'area deH'Amenca centra-
le che. attualmenie. com-
prende il Guatemala, culla 
della st:rpe. I'altopmno occi-
deniale dell'Honduras. un pic
colo t e . n t o n o del Salvador 
settentrionnle ai confini col 
Guatemala, il Belice (piii no-
to come Honduras Britann.-
co) la pemsola dello Yuca
tan. Io Stato messicano del 
Ch'apas. ncoperto da una fo-
resta tropicale che forma un 
tutto un.co con quella de*. 
Peten miatemalteco 

Si suppone che il popolo 
Maya sia giunto in questo 
lembo del contmente ameri
cano dall'Aoia centrale Pro-
babilmente attraverso la Si-
bera . lo stretto di Behnng 
e l'Alaska. m secoli d: cam
mino avrebbe rag^iunto le 
- terre ardenti - . cioe la zo
na vulcanica dell'Amer.ca 
centrale, dove un certo mi-
mero di esseri umam nusci 
a sopravvivere all'epoca s?la-
ciale. Qui sorse la meravi-
Rliosa e ancora inaccessible 
civilta di quel popolo c h e 
niolti considerano gli Egizi 
delle Americhe poichd. per 
primo. raggiunse in quel con-
tincnte un altissimo livello 
culturale ed arttstico. -

Le ricerche archeolot;iehe 
condotte nel Peten (dove si 
calcoln vivessero non meno 
di 13-15 milioni di Maya) 
non hanno ancora permes5o di 
precisare quanti fossero i 
centri sac rah degh antiehi 
Maya; forac cl vorranno an
cora molti anni prima che »i 

^i-a^€&*.^iS 

pc-sa redigere una carta esat-
ta di quello cne e 1'immenso 
cimitero di una delle piu alte 
civilta del senere umano. 

Cosl afferma l'autore di 
questo libro (Felice Bellotti: 
Terra Maya; Leonardo Da 
Vinci Editore. Ban: pagg. 604. 
con 96 fotografie a colori e 
in bianco e nero, L fi 000) a 
mezzo di una narrazione. 
complessivamente vahda. che 
conduce il lettore a vls:tare 
cd a conoscere gli usi e i co-
stumi. l nt: e la mentahta 
delle tribu Maya sopravvis-
sute nella terra dell'antico 
Impero Dalle imponenti pi-
ramidi di Tikal agh incompa-
rabih architravi di Bonam-
pak; dagli ultimi Lacandones 
che vivono Isolati nel cuore 
della foresta tropicale ai guer-
n e n Quiche, eredi di una me-
ravigliosa tradizione di fcroci 
battagl-.e per la liberta e la 
indipendenza. l'autore ha per-
corso passo a ' passo questa 
terra affascinante. Ha ascol-
tato la voce del cuore e del 
dolore di questa gente e di 
questa terra che nasconde an
cora cento s eg ret i per andare 
alia scoperta di un popolo che 
nel corso di 47 secoli (il cielo 
evolutivo de: Maya ebbe in> 
zio circa 3 000 anni a C men-
Ire la disintegrazione, inizia-
tasi verso il 1450 d C , si con-
cluse nel XVI secolo quando 
gli spagnoli sbarcarono nello 
Yucatan e commciarono la 
loro conquista e la distnizio-
nc del popolo Maya) ha la-
sciato una grande traccla nel
la etoria dcU'umanita. 

f. f. 

tutto nero. Cosi, per rea-
zione, si sforza di es<;t>rp 
piuttosto ottimist'i almcno 
nelle conclusioni. Cionono-
stante, la somma di fotli 
che egli raccoglie r schbic-
ciante per il regime di 
Bonn. 

Fmo a che punto soprtiv-
rive il nazismo in Germa-
nia? Questo e il problema 
posto da Dornberg. Vea'a-
mo la risposta. Nell'app.i-
rato statale gli ex nazisti 
sono in maggioranza. Lo 
stesso Adenauer si tier>r 
come uomo di fiducia Gtnb-
ke e ammctte che i due 
terzi dei funzionari an:w-
ni del ministero degli este-
ri hanno appart^nuto al 
partito nazista (ivi com-' 
pre so il ministro Schr-ie-
der); ne la proporzwne e 
dieersa negli altri mnu-
steri. 

Tra i giudici, secondo 
un calcolo molto mode.stn, 
ve ne sono almcno duecen-
to provenienti dai Tribu
nali Speciali la ;ui unica 
funzione era di elargirc 
condanne a morte agli op-
positori del Fuehrer. A 
questa categoria 'ippart'w-
ne quel dottor B u d d e che, 
autore di saggi sulla glo
ria della razza e del sm-
gue (* Dobhiamo rinqra-
ziarc Dio di averci rcso 
consapevoli di questo -lo-
no di Dio!*). continuo im-
pcrtcrrito dal '50 al '59 a 
stendere sentenzc filona-
ziste, assolvendo sistema-
tlcamente i criminali po-
litici e condannando i de
mocratic!. 

Nella burocrazia. il ca
so e sempfare e quello di 
due funzionari nell'A.•?.::«• 
messi ad amministrare il 
risarcimento dei danni jgh 
ebrci e alle altre vittiwe 
del regime. I due. noti T ? -
tisemiti. si dinertirano un 
mondo a rifiutare gli in-
dennizzi con queUa for
mula: < // postulante. du

rante venticinque anni di 
esilio. non si e mm vanli-
to della sua oriqine aer-
manica > (Ora sono *tnti 
trasferiti a un « i n c a r i c o 
meno delicatn *). 

Nell'esercito. il genera-
le in capo Foertsch e un ex 
criminate di guerra. cosi 
come ia maggior narte dei 
comandanti di dir'-sione c 
di reggimento e i < ennsi-
glicri civili > s u l ii$o del
l'ex marcsciallo Erich ran 
Manstein. il mass.icralorr 
dei polacchi. Quel'.i nop. in 
servizio godono riccitc pen-
sioni come Karl Dornilz. il 
grande ammiraglin llaed>yr. 
il feldmarcsciallo Mil-li 
(ex braccio destro ;li Gor-
ring), il qenera-e delle SS 
Eggert Recder che diri's-
se le deportation} r»ri licl-
pio. il generate Remer rite 
fece massacrnre i compii-
rati conlrn Hitler e cost 
via. (Nel libro c riportnto 
un elenco di quattro pa-
gine). 

Nella scuola. do>'c Dne-
nitz ticne lezioni di storia. 
i testi di inscgnamento so
no imberuti dello spirito 
del passatn come gran par
te dei prnfessori. V.irie in-
chieste effettuate dn. gros-
si giornnli hanno divio-
strato che i raquzzi tede
schi (proprio come qi.elli 
italiani) ignoran i zomp'c-
tamente la stor^i rccculr. 
Domanda: * Chi era Hi
tler? ». Risposta: < QuelUi 
che ha costruito V niifo-
strade. data laro.-n ai di-
soccupati. cominrii'o la 
guerra». Non e'e da me* 
raviqliarsi se 40 mila gin-
vani aderiscono a lc<:he 
nazionaliste o militaristc. 
Anzi, ce da sttinir<ci c.'ir 
non siano molti di piu. 

Ncll'cconomta, i n f i *» c , 
« K r u p p , Flick, Thytsen, 

Ileinckel, Messerschmitt, 
1 G. Farben, Mannesmann, 
Kloekner-Humboldt-Devtz, 
Stinnes, Robert Bosch, Sie
mens. la banco Dre'.dner e 
persino la casa cinemuto-
grafica UFA sono nomi che 
non si possono dissociare 
dul miracolo economica 
della Germania Occiden-
tale *, cosi come non si 
possono dissociare dal na
zismo, dallu guerra, dagli 
stermini. 

Quanto alia farsa della 
denazificazione, essa ha 
colpito si e no il died per 
cento dei c piccoli » m l ' i u i -
zio e li ha rimessi a pusto 
appena si e comimiato a 
cercare i comunistt i'tve-
ce dei nazisti. (In questo 
gli americani hanno auto il 
buon esempio. Un tcdesco 
— e un caso esemplare — 
chiede un posto a li-idio 
Europa Libera. D'accordo 
dice il funzionario al p o -
stutante. ma occorrera una 
inchiesta sal suo passato 
politico. II candidato spie-
ga di essere stato q'w de-
nazificato. « Oh — ribnlte 
il funzionario — per quel 
che ci importa lei pud es
sere stato anche un pezzo 
grosso nazista. Adesso ci 
interessa snpere <:e lei e 
mai stato comunista *). 

Questo e il quadro. Si 
deve atlora condudjre che 
la Germania e 'uizi.itn? 
Dornberg non e di questo 
parere. E m un certo senso 
ha ragione: i nazisti non 
sono al potere in Germa
nia in quanto tali, ma in 
quanto si sono inseriti nel 
nuovo regime e ne hnnr,o 
acccttato le forme s de
mocratiche >. Come € par
tito ». contano a Bonn 
quanto i missini in Italia. 
Ma, entrando nel nuovo si-
stema, vi hanno introdotto 
lo spirito dei vecchio c, se 
si vuote, hanno potato en-

trare nel nuovo s'ntema 
perche lo spirito era en-

'cora quello del vecchio. La 
loro presenza e come vn 
termometro che iniica la 
temperatura politica. 

La Germania di Bonn, in 
sostanza, non vive in ca-
micia bruna ne parla di 
millennio tedesco. Ma 
« quel che le manca * I'ef-
fettiva comprensione del
la natura di una detnocra-
zia. I tedeschi si sono adat-
tati al sistema di vita di 
una societd democratica 
senza veramente mpere dt 
che cosa si tratti... Ade
nauer e una versioue de
mocratica del dure, del 
Fuehrer che domtna un 
fortissimo governo cvtra-
le e si as"ume Viniern re-
sponsabilita della politica 
e dell'amministraziona ». 

• Questo parere di Dorn
berg e esattissimo. Resta 
da chiedersi dove pud fi-
nire una societd. in cui la 
democrazia si arresta alia 
vernice esteriore. La re
cent e alleanza con De 
Gaulle, la mano tesa a 
Franco e Salazar indica-
no chiaramente che le fcr-
ze di destra sono nuova-
mente all'attacco. Puo dar-
si che non vadano molto 
lontano perche, neWaitmi-
le rapporto mondiale del
le forze, il rinnovato Im
pero Caro'iingio covin l>en 
poco di fronte ai colossi 
dell'oriente e dell'occiden-
te. Ma, ove questo blocco 
europeo di destra riuscis-
se a portare I'America sul
le proprie posizioni sal-
dando una nuova allean-
za con un nuovo Dulles, 
la situazione divcrrebbe 
veramente pcricolosa. Da 
una « Germania schizofre
nica > ci si puo nspeltare 
di tutto. 

Rubens Tedeschi 

Notiziario di 
storia economica 

SONO USCITI IN QUESTI GIORNI prcsso la Casa Editrice 
Zanichelh due g*-oss, volumi degni da diversi punti di vista 
di segialaz.one. il primo. di Francesco A. Repaci. La Unanza 
p'ibbVca itaUcua url secolo 1861-1950. off re una compleM 
eiaboraz.one j e i dati relat.vi all'andamento dell'entrata e 
della spesa pubbbca per tutto il peiiodo cons;derato. e puo 
di diritto essore inser.to fra quei lavori di base indisprn-
sab.l: per tutti coloro che si occupano della storia delTItalia 
un>ta: :l stcondo. di Ep carnio Corbino. L'economia italiana 
dil l?.P al 19n(t s; pre;ta a considerazioni generali sull'ar-
gomento che non si possono esaunre nelPambito di una 
bre \? not'.^ia- tu d: esse, ntorneremo fra non molto con piu 
birghezzi 

DOVrtEBBE ORMAI ESSERE IMMINENTE la comparsa 
pro«o l'editore L^trrza ed a cura di A Caracciolo della 
raccolta dei contributi alia discussione che fece seguito a!la 
pubbi-.c.izjone su - Nora e Sud - dei due saggi di Rosario 
Romeo piu ta~di racvoH: prcsso lo stesso editore nel volume 
fti.«-orpi7nento e capxiaYi^mo, del quale compare ora la se
cond.! edizione. 

LO STORICO MARXISTA INGLESE Eric J. Hobsbawm 
h.i pubbl cato nell'ultimo numero del 1962 della nvista fran-
c«3i •• Annalos - sotto .! titolo: En Angleterre: Revolution 
tndusirtelle et ne nmtcne l lc des classes populaires, una con-
fcrenza tenuta a Fang' agli mizi del 1962. In essa Hobsbawm 
mira a drlmeare dall'interno il bilancio della polemica che 
suH'argomento si era naperta in Inghilterra negli anni "20 
nllorchc da parte de; C'.ripham. si era venuta resp.ngendo 
la test - ci »5c e.» - secondo la quale, per tutta la prima fase 
dell.i - rholuzione inriuMnale-. si era avnto un peggiora-
niento d 'U ' eondiZion- di vita delle classi popolan. Lo stu-
d.oso ingles*- propendt- per un ritomo a questa tesi (sostenuta 
a suo tempi da Rtcarco. Malthus. Marx. Engels. Toynbee e 
d.i Iinmn'ond) s.a pure mtroducendo qualche temperamento. 
in una consideraz one anche- d.namiea della quegtione. ri-
sretto ad un suo scr.tto comparso nel 1957 sulla - Econorr. e 
History R e v i e w - c trndotto in italiano nel n. 4 della - Rivista 
storica del social ismo-. 

RONALD L MEEK HA' PUBBLICATO presso l'editore 
londtnese Allen and Unwin una scelta di testi ed un gruppo 
di lmponant iss imi sagg- ew The economics of Physiocracy 
che orfrono una delle piii attcnte considerazioni dal punto 
di vista marxista di quella scuola di pensiero che secondo 
Marx *s 1 presenta come la nuova societa capitalistica sor-
gonte nella cornice della soc:cta feudale ». 

9* m. 

La stella 

di Hitler 
Che cosa fu la ilittatura di 

Hitler l'ha mnstralo la sto
ria. Come nacquc e imcce 
•incora osciiro e anche la fa
mosa Sioria dello Shirer b 
a«sai lacunosa su qticsln pun-
ti». L'edilore Cappelli ci of-
fre ora, in edizione economi
ca, un tnieressanle volume!-
Io dt Alfred Grower (a Hi
tler: naseita Hi una ditinlu-
ra») che, aliraverso lo spo-
glin dei ginrnali dell'epoca. 
coslniisre un quadro ricoo di 
luci c di sorprese. Valendo^i 
delle hiblioteche francesi, il 
Grosser non ha a ilispnsizio-
ue tut 11 i giornali e le omio-
sioni sono parecchte, ma i 
falli appaionn egiialmen*e 
chiari. 

Cio rhe oggi piu ci colp:-
«cc, sono i manifest! error! 
degli uomini e dei partiti 
pulilici dell'epoca. n Lj «ii*l-
la di Hiller \o|ge al iranmn-
lc» . prorlama l.ron Klum 
nrH'agosin del *32 e in«i<te 
nrl noxetulirc ad aiiiumciare 
n La fine di Hitler n. Hull 
ronfid.iva nrlla «oi ialdenio-
rra/ia lede-.ra che. pri^ionie. 
ra di un a<*«iirdo "lesali^mo". 
nveva gi.'i capilnialo: a Arri-
vere«le <ino alle barrirale? n. 
ha chie«to Von Srlileicher a 
Brrit«clieid. il leader «oriaI-
democratico. — « Per le harri-
cate non po<;so dir niente. ri-
*!po<»e Breiischeid. ma il mon
do del lavoro romh.iiterebbe 
la viola/ione della costiluzio-
nc con tutti l mezzi regnltiH 
di rni dispone w. 

Quanto al Centro democri-
«tiaun. « non e o«iil*» al nuo
vo 2n\erno perche quoMi ha 
porialo i nazinnali^li al pn-
trrr, I>cnM pcrrhc non \ i par-
terFpa anrh'e««n. II centro r 
per la rirniiiinzinne di una 
niassioranya nen e hrana n. 
(Dalla Krilnisrhr '/ritnnp del-
1*8 febhraio '33. dopo che 
Ilindcmlmre ha amdatn a Hi-
llcr la Canrrlleria). E, inf.it-
li. I (leniocri^tiani votano i 
pieni poteri c il Cardinalc 
Pacelli firnia il concordalo 
con Von Papcn: <* Dohhiamo 
rallecrarci della rapida con-
chuinne di qurslo accordo Ira 
il nnovo imemn e la Santa 
Sede. arconlo die e una prn-
»a di arande i(]cali«mo e (ft 
srnnde «cn*o pralico <ia nel
le <uprrmc i«tan7e della Chie
sa <ia in quelle dello Stato », 
commenta VOssrrratnrr Ro
mano 

«Solo i conuini-ti re-i-io-
nnii rileva I.c* Dfhtit* 

Qnantn alia stampa ii.iliana 
e fa«ri«ta. c*<a e«nlla. II (.or-
riere, la Tribnna mo-Mrann 
cnmpiuiamcnte rahic/lonr m 
rni il Minrtilpop li ha ridoi-
l! e plaudono alia <» conee/io-
ne romana rinnoxiirice n (rap-
pre«enMta * da Hitler!1! con-
Iro quella « oricnlale hoNre-
vira di*irullrire n: niente di 
nitntn da qur«!n lain. Poi 
vengnno i rochi di libri. Ti-
nansurji7inne del car^po di 
conrcnlram-'nio di Darh^n an-
nnnciaia nmrialmenle. 1'incen 
dio del R«*ich*ti2. i m.-'**arri 
decli np^o^itori. rc«ni»t^ionc 
dei primi dnrrrnto nrofr'*-"""! 
dalle nniver*it.i. l a rn :h*i 
orriilenialc e in marria NTi 
e male ocai riprendere il M-
hrello del Grn>*»or c rilegeerfo 
alleniamcnte: puo «er\irr per 
il futuro. 
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