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Le discussioni 
antiastrologiche di Pico 

rf.V 

magia 
alia scienza 

Pubblichiamo un brano delta re-

lazione che Eugenio Garin ha 

tenuto al recente convegno inter-

nazionale di Al/ran do/a 

Si e concluso nei giorni scorsi a Mirandola tl convegno 
internazionale dedicato all'opera e al pensiero di Giovanni Pico 
nella storiu dell'Umanesimo. 

Al convesjno, che, come il nostro giornale ha nferito. e 
atato inaus-urato il 15 settembre dal professor Eugenio Garin, 
uno dei massimi studiosi della fisura di Giovanni Pico della 
Mirandola, hanno preso parte numerosi e illustri studiosi ita-
liani e stranien, tra I quali i professori Zathey di Cracovia. 
Luigi Firpo dell'Universita di Torino, Nicola Badaloni della 
University di Pisa, Robert Weiss dell'University College di 
Londra, Andrea Ansyal dell'Universita Kossuth di Debrecen. 
Emilio Schultheiss dell'Universita di Budapest, Lidia Braghina 
dell'Universita di Mosca. Paul O. Kristeller della Columbia 
University di New • York. Frangols • Masai della Biblioteca 
Reale del Belgio e inoltre Cesare Vasoll. Tullio Gregory. An
tonio Corsano. Vittore Branca e numerosi altri. 

Per gentile concessione del professor Garin pubblichiamo 
qui il brano conclusivo della relazione con la quale egli ha 
Lnaugurato il conveano dedicato alle Interpretazioni del pen
siero di Giovanni Pico^ '•• • 

Vi 6i parla di una delle maggiori opere di Pico, le - dispu-
tat'wnes' o discussioni antiastrologiche. In quest'opera Pico 
intendeva discutere cnticamente le teorie astrologiche e iso-
lare, in mezzo agli equivoci del mito e della superstizione, gli 
eventuali nuclei razionali. L'importanza storica di questa ri-
cerca ai fini di una moderna fondazione di una scienza della 
natura non puo essere sottovalutata. 

Le « disputafiones » 
~ r ' ^ • 

; La risonanza delle disputationes e ben nota: dalle reazioni 
dei contemporanei, quali il Pontano e il Bellanti, all'eco in 
Keplero. La discussione delle teorie astrologiche dei «giorni 
critici- ebbe seguito non comune anche in medici insigni. 
Tutto l'aseunto dell'opera incise a lungo. per molteplici vie. eul 
pensiero europeo. E tuttavia un giusto apprezzamento di essa 
non e ancora pacifico II Cassirer. in un testo di singolare ri-
Iievo sottolineo l'importanza metodologica del libro pichiano, 
ravvisandovi un momento decisivo per le origini del pensiero 
moderno. La ricerca delle "cause vere". il rifluto delle cause 
generalissime, ebbero, secondo U Cassirer, grande significato. 
Con tutto cid si e continuato a mettere in dubbio la rilevanza 
«scientifica •» dell'opera, la sua novita, la sua coerenza nel 
contesto delle posizidni del fllosofo. E. certo. il Pico non fu 
il prime- a revocare in dubbio la validita dell'astrologia divi-
natrice: l'avevano preceduto pensatori illustri antichi e prossi-
mi. che egli non ignorava. Solo che la sua confutazione e la piu 
ampia e sistematica, e si inserisce in un quadro cTinsieme molto 
notevole. Pico disegnava — lo sappiamo da molte parti, e spe-
cialmente dal nipote — una discussione di tutte le pseudo-
scienze: egli intendeva discernere nei vari campi la ricerca 
razionale valida dalle intrusion"! superstiziose. ossia dalle varie 
mistiScazioni di natura mitica. Con eio voleva salvare la 
- v e r a - religtone da un lato, e dall'altro la «vera» scienza. 
L'astrologia gli oflriva' un campo esemplare, con il continuo 
equivoco di cud e • intessuta, fra culti' e credenze astrali e 
formule pseudoecientifiche. Ma Pico non intendeva Umitarsi alia 
sola astrologia; egli intendeva estendere la distinzione fra 
scienza e superstizione alia magia (magia come necromanzia e 
magia come -parte pratica della scienza della natura*) e 
cosl via. Restituita alle sue dimension!, l'opera del Pico non 
puo essere sottovalutata: si allinea con i grandi testi che, fra il 
secolo XV e il XVI, prepararono criticamente il passaggio dalla 
magia alia scienza. Che poi per confutare l'astrologia fosse 
necessario l'abbandono dell'ipotesi tolemaica, come qualcuno 
ha sostenuto. e obbiezione inconsistente. L'astrologia divina-
trice. e questo Pico mostra con molta chiarezza, non e legata 
all'una o all'altra ipotesi circa il sistema del mondo; e dipen-
dente da una serie di soprawivenze di antichi culti camuflati 
da procedimenti scientific!. . - - - -̂  • » - _ * . .. „ , - . . * - , . -

Con tutto questo non vuoi sostenersi che il centro del pen
siero pichiano sia stato. nell'ultin.o parte della sua vita, la 
scienza della natura, anche se il - s e g r e t o - delle cose sembra 
attirarlo fortemente. Probabilmente dopo il dramma dell'86-87 
egli venne preoccupandosi sempre di piu dei problem! reli-
giosi e morali: di un rinnovamento del cristianesimo e di una 
riforma oer una riunificazione dell'umanita. I due temi, della 
dignita dell'uomo e della pace fra le dottrine. sono dominanti 
entro un programma di ricostruzione spirituale degli uominL 
E questo spiega il suo avvicinamento cosl deciso al Savonarola. 
anche se il suo orizzonte e piii vasto. e ! suo! problemi spe
culative piii profondi. Comunque par difficile non tener conto 
della sua risonanza negli ambienti francesi «* preriformatori >•; 
della sua fortuna in Inghilterra da John Colet a Tommaso Moro: 
di certe sue affinita con Erasmo: di certe sue vicinanze a 
Zwingli. Ne puo dimenticarsi la presenza, divenuta ormaj ano-
nima. di certe sue pagine in libri di pieta ancora largamente 
dlffusi nel '600. in quel secolo stesso in cui GafTarel ne ando 
rieercando curiosamente gH studi cabalistic!, compiacendosi 
di insistere perfino su certi episodi che potevano farne un 
personaggio non indifferente ai -libertini eruditi- . 

La •- concordia » 
La sua fortuna, le polemiche che suscito in vita; la varia 

vicenda dell'opera sua dopo Ia morte: gli echi vistosi in un 
Reuchlin come in un Erasmo; la sua presenza, cosl complessa 
# varia. nei secoli successive attestano la difficoltis di ridurlo a 
una formula troppo semplificata. Nel '600. mentre 11 commento 
al salmo XV o le armi per la battaglia spirituale circolano nei 
libri di devozione. Ie dispute contro f?li aftrologi vengono col
locate accanto al de incantationibus df Pomponazzi: e nessuna 
delle due veduie e priva ai fondamento. Pico iniziatore del 
pensiero moderno e antesignano d: Cartesio, non e un ritrovaio 
deiridealismo novecentesco: e gia un luogo comune di certa 
polemica e storiografia settecentesca. D'altra parte e difficile 
scorrere la chiusa del Bruno di Schelling senza pensare a un 
noto testo pichiano. anche se n o n e necessario ammettere una 
lettura di Pico da parte di Schelling: basta pensare a Proclo 
fonte comune. Ne e possibile fare a meno di ricordare l'ora-
zione deil'uomo di fronie a certe pagine di Sartre. 

n fatto che Pico abbia variamente parlato, ma abbia sem
pre. e sia pure sommessamente, parlato nel mutare dei pro
blem! e dei temp., attesta l'unlversalita del suo valore. Le esi-
genze messe avanti dalla stor;ografia contemporanea di fronte 
a tante vedute unilateral:, e dopo 1'accen.tuata parzialita di 
eerie ricosiruzioni. non significano ne la ricerca di una pre-
sunta obblettivita deflnitiva. ne l'asscnso a uno storicismo rela-
tivistico. E' la r.chiesta della messa in opera di strumenti di 
indagine piu raffinati per una conoscenza piu vasta ed esau-
rlcnte del mater-.ale deperibile coilocatq nel contesto in cui 
sorse; e la richlesta di una piu attenta consapevolezza dei modi 
in cui fu inteso il pensatore, perche si veda che le interpre
tazioni p.u tendenziose non sono nate da arbitrt tardivi. ma 
rispecchiano linee lungo le quali realmente operb. Certo. anche 
in queste esigenze di piu compiuta'storictzzazione si riflette un 
problema nostro: un'esigenza nostra legata a una nostra con-
cezione. che sente a se particolarmente vicina la tematica pi-
«h.ana: del rapporto fra le molte dottrine e I'unita del discorso 
W » n o ; e del valore e del senso dell'uomo: delta -concordia*. 
7orse a questo e dovuta una ripresa di studi pichiani non me-
ramente occasionale e celebrativa. 

Eugenio Garin 

L analisi piu completa e piu rigo-
rosa che sia stata scritta fino a 
oggi di tutta l'opera di Gaetano 
Salvemini in un saggio di Massi-
mo L Salvadori 

l r t ~'-y •»•**»• * i t 

II maestro 
Salvemini 

1 1 > * • • 
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Il libro di un'ebrea ungherese 

. ' • - * -

Dal ghetto ad Auschwitz 
«Viaggio attraverso l'inferno» e una nuova 

terrificarite testimonianza sugli orrori nazisti 
:~\ 

Via via che passano gli 
anni e che si dimostra come 
l'mteresse per U pensiero di 
Salvemini tenda a crescere 
piuttosto che a diminuire. 
l'interrogativo intorno alle 
ragioni di questa persistente 
fortuna non puo essere di-
sgiunto dalla rilettura dei 
suoi scritti e dal riesame del. 
1? sue posizioni. Per chi l'ab-
bia awicinato e conosciuto di 
persona, la risposta non e 
difficile: la passione per la 
chiarezza delle ideepropr ie 
e altrui era un fatto che si 
imponeva a chiunque venisse 
in contatto con lui. costituiva 
il suo stesso modo di essere 
nei rapporti con gli altri. Ha 
scritto Eugenio Garin che Gae
tano Salvemini intese la sua 
opera come un magistero. 
non solo nella scuola. ma 
anche nella societa. Ed e 
espressione giusta che coglie 
I'essenza deiruomo Ma se la 
espressione. per l'uso proprio 
e improprio che se ne fa. do-
vesse per caso indurre qual
cuno in nrrore. dovrebbe es
sere subito precisato che si 
trattava di un maestro di ti-
po speciale, di un dotto che 
si sentiva subito non si era 
formato soltanto sui libri e 
pei libri. JNon dimentichero 
mai. fra le piu istruttive 

to ». ma ancora questo dove-
re ad una concezione scien
tifica della realta e del suo 
sviluppo spciale che. proprio 
per la sua natura, prescinde 
da ogni moralismo. ' , " " ) ' 

Nei quattro capitoli del suo 
volume, rispettivamente de-
dicati alia vita. allHizione po-
litica- alia scuola. alia cultu. 
ra e alia societa. e alio sto-
rico. Salvadori mette bene 
a fuoco i singoli aspetti del-
l'attivita di Salvemini. Ma al 
centro • del - saggio. -motivo 
chiariflcatore di tutta la in-
terpretazione. sta prima la 
adesione e poi il distacco di 
Salvemini dal movimento so-

: cialista. intesi l'una e l'altro 
come pietra di paragone del-
!a capacity di . collegare le 
idee di rinnovamento alle 
grandi forze sociali operanti 
nella storia. Portato a inten-
dere il movimento socialista 
e la sua dottrina come •« :1 
piu radicale di tutti i radi
calism! ». !a adesione di Sal
vemini al movimento aveva 
incontrato il suo limite in 
una comprensione del mar-
xismo in senso sociologico.po-
sitivista. per il quale Marx 
era «un grande storico.' non 
un grande filosofo e neppure 

pcrialismo come su di * un 
processo storico della nostra 
epoca. l'atteggiamento di fron
te al quale e di importanza 

* fondamentale per il giudizio 
su ogni uomo del nostro tem
po. E di Salvemini. accanto 
alle analisi unilateral! e alle 
oscillnzioni • di attegiamento 
che ne conseguirono. ricorda 
quell'opera di smascheramen-
to del carattere reale del re
gime fascista che - si alimen-

, to di una spietata ironia e 
di un superiore disprezzo. 
che trovavano * la : loro vera 
ragione nell'amore della ve-
rita e nel senso della giusti. 
zia, che costituivano le forze 
primordiali della vita di que-
st'uomo socratico». E' una 
prospettiva di giudizio da ac-
cogliere in quanto rende giu-
stizia all'iiomo. ma si mantie-
ne ferma al carattere di 
jcienza che della storia e 
proprio. 

Ernesto Ragionieri 

(1) Gaetano Salvemini. Mo
vimento socialista c questione 
meridionale, a cura di Gae
tano Arfe, Milano, Feltrinel-
li. 1963. pp. 701, L. 5000. 

esperienze che mi sia stato- . ne sulla importanza dei fatti 
dato di fare, i miei rapporti • economic!, ma non di con-

(2) ' Massimo I* Salvadori, 
un grande economista». ca- - Gaetano Salvemini. Torino. Ei« 
pace di richiamare l'attenzio- ;.;,• naudl, 1963, pp. 264, L. IOOO. 1 

AW alb a cf c?ijainarono 
aH'iippcIIo. Mi troval di flan-
co alia signora Komok. una 
donnina piccolo, moglie di un 
avvocato ,' di Kisvarda. • Era 
irrequieta e si alzava conti-
nuamente sulla pimfa • dpi 
pfcdl per guardare un altro 
gruppo dl deportate dall'al-
tra parte del ftlo spinato. "Ir-
T7ia — le susstlrrai — perche 
ft aglti tanto? Chi cerchi?" 
Afferrandoml la mano rispn-
sc: "Mi pare di vedere mla 
figlia Annie. Non Vho p!» ri-
vista dopo Auschwitz", Fini-
to I'appeilo e ritiratesi If 
guardie, Irma amid verso la 
siepe di filo spinato e chm-
md: "Annie. Annie, bambino. 
figlia inia", correndo in avan
ti a braccia aperte. Anche 
dall'altra parte I'appeilo era 
tcrminato: una ragazza. uden-
do le grida di Irma. chlamb: 
"Annie, e'e la tua mamma" 
Madre e figlia si lanciarono 
una verso Valtra. ma si ier-
viarono di schfanfo di front? 
al fllo spinato attraverso il 
quale correva Valta tensionc. 
Le loro niatij si toccaronq. 
ma toccarono anche il filo. c 
soltanto per un breve attimo 
riuscirono a guardarsi negli 
occhi. Poi caddero pntrambr 
fulminate ~. 
* Con i7«esto tono conciso f 
straordinariamente efficace. 
Reska Weiss, un'ebrea un
gherese, racconta il suo 
- Viagglo - attraverso l'infer-
no » che ora Veditore Longu-
nesi presenta nell'ottima tra-
duzione ifaliana dl Loris Za-
nolfi (pag 330. lire 1700). 
" II tragico viaggio commcia 
nel marzo del '44, quando i 
nazisti invadono VUngherla. 
Nella • ricca casa dei Weiss. 
a Vngvar. regno la pace: i 
giovani danzano. i vecchi si 
dilettano con la musica clas-
sica. Si e saputo che gli ebrei 
slovacchi erano stati depor-
fati e massacrati. Ma nessu-
no vuol crederci verameme 
Credere - significa fugglre. 
combattere. agire in qualche 
modo. E' piii semplice chiu-
dcre le orecchie e cullarsi in 
una ingannevole sicurezza. Lo 
stesso Judenrat. il consiglio 
ebraico formato dai tedeschi 
coi notabili della comunitu. 
contribuisce a trattenere la 
gente dalle aziont inconsulte. 
nascondendo la verita. Cost, 
senza quasi un gesto di ri-
volta, sperando di comprare 
la vita con la. sottomissione, 

Gennaio '45: bambiniappena liberati dai campi di Auschwitz 

gli ebrei unghcresi si lasciu-
no chiudere nei ghetti. 

Aspettano c si illudono. 
" Una mattina riswonarono in 
tutto il ghetto grida di gioia. 
Alio marito corse tra la folia 
per sapere che cosa succede-
va. Perche tanto giubilo? Si 
sparse la voce che era scop-
plata una malattia infettiva 
e che molti erano morti. Per 
questo avremmo dovuto re-
stare in quarantena almeno 
due mesl, .e cid significava 
naturalmente la sospensione 
delle' deportazloni per • quel 
pen'odo. Lo Judenrat ci esor-
tava alia calma. Dopo tutto 
si'restava nel ghetto-. , 

£' questo il primo esempio 
del terriflcants • rovesciamen-
to di valori, senza cui Vin
ferno nazista non sarebbr 
neppure concepibile: iin'ept-
demia mortale diventa fonte 
di gioia. il ghetto appare un 
rifugio, le menzogne dei col-
labotazionisti vengono credu-
te piii della realta che sta 
davanti agli occhi_ Cosi 640 
mila ungheresi, illusi, ingun-
nati. si avviano alio stermi-
nio. h'epidemia non arresta 
le deportazloni. ha macchina 
tedesca non conosce ostacoli. 
L'unica possibilita di fuga. 
ormai, e nella morte: * Prima 

con lui 10-15 anni fa: dl me 
poco piu che ragazzo e studio-
so alle primissime armi. ma 
giovane comunista pieno d i , 
baldante sicurezza. con lui. 
maestro di grande e ricono-
sciuto prestigio quanto criti-
co feroce dei comunisti, se 
non proprio anticomunista 
arrabbiato. Ricordero sempre 
quel suo modo di discutere 
che e r a ' sempre lo stesso, 
appassionato e modesto. pron
to all'attacco e alia polemica. 
come a riconoscere ' il pro- ' 
prio errore. un confrontarsi 
alia pari, di chi continua a , 
cercare la verita e vuole aiu-
tare chi con le proprie idee 
si appresta a cercarla per 
la propria strada 

nettere < il senso • dell'azione 
individuale al contesto delle 
classi sociali. 
- Per questo Salvemini, che 
aveva avuto il merito di ve
dere per primo la grande im
portanza che assumeva la 
questione meridionale per il 
movimento socialista ttaliano 
e di impostarla come una 
questione di lotta che doveva 
essere fatta propria dal pro
letariate italiano. venne poi 
smarrendo 11 senso di questa 
primitiva impostazione. ** II 
positivismo. privo di ogni in-
tendimento consapevolmente 
dialettico. aveva dato al Sal
vemini la possibilita di ac-
certare i fatti che stavano 
alia base del riformismo del 

Ma questo vivo interesse - partito socialista. senza dar. 
si prolunga oggi ben al di la 
di coloro che Salvemini han
no conosciuto di persona. Co
sl vediamo che proprio men. 
tre. aroorosamente curato da 
Gaetano Arte, esce il volume 
delle opere complete di Sal
vemini che raccoglie i suoi 
scritti Intorno al filone forse 
piu costante dei suoi inte-
ressi — movimento sociali
sta e questione meridiona
le — (1). un ' giovane stu-
dioso della giovanissima ge-
nerazione. Massimo L. Salva
dor!, gia noto per una im-
portante storia del meridio. • 
nalismo. da Cavour a Gram-
sci. pubblica un saggio su 
Salvemini che e l'analisi piu 
completa e piu rigorosa che 
sia stata scritta fino ad oggi 
di tutta • quanta - l'opera di 
Salvemini: un saggio solido 
e mosso: ricco di formulazio-
ni felici. che riflette una viva 
ammirazione per il fascino 
umano del personaggio. ma 
insieme ne discute con logi-
ca implacabile i metodi e le 
soluzioni (2). Cosi facendo. 
Salvadori si riallaccia diret-
tamente. i attraverso alcuni 
studi di questi ultimi anni. 
alia posizione che da Gramsci 
in poi e stata caratteristica 
dei marxisti italiani: quella 
posizione critica che e tanto 
piu vivace perche si rivolge 
a chi ha testimoniato consa
pevolmente i problemi di fon-
do della societa italiana e ha 
insegnato a studiarli pur sen
za saper - fornire una solu-
zione adeguata. • - -

Percio. il punto d; par. 
tenza del saggio di Salvador; 
5 duplice: da un lato egli 
esalta in Salvemini il ~ma-> 
stro di incorruttibilith mora
l e - . quello - s t i l e morale di 
v i t a - che -• costituisce !a for
ma unificante del suo cammi-
no. che pure fu vario e mos
s o - . ma da un altro lato 
egli rifiuta di rendere assoluta 
questa esaltazione distaccan-
dola da una analisi delle con-
dizioni concrete e dei risul. 
tati storici effettivi ne! quali 
s! e manifeffata. In altri ter
mini. Salvadori S: oppone e 
polemizza esplicitamente con
tro quella mistificazione ap-
parentemente antiideologica 
di Salvemini e del salvemi-
nismo perseguita oggi da 
gruppi radicali e socialde-
mocratici. che i fanno del 
« concretismo • salveminiano 
una formula valida per ogni 
contenuto. Salvadori rivendi-
ca il dovere degli intellet. 
tuali di - sapere svolgere il 
loro compito dialettico f...) 
nei confront! ( „ ) dell'ordine 
costituito. sia questo capita-
listico o socialistico. partito 
o altra organizzazione. per 
quanto pungente c ingrato 
possa riuscirc questo compi-

gli contemporaneamente la 
possibilita di situarlo nelle 
prospettive di sviluppo del
la societa italiana: tal che fu 
irresistibilmente portato dal
la ' sua critica ad una posi
zione d'illuminismo. al mar
i n e della dialettica delle 
grandi forze storiche. a cre
dere nella esistenza di un er
rore da illuminarsi e dimo-
strarsi con critiche e richia-
mi continui. Cosl la critica 
all'involuzione corporativisti-
ca del movimento socialista 
aveva col Salvemini una so . 
luzione di destra: ci vorra la 
guerra e > la crisi ad essa 
seguente perche si arrivi ad 
una soluzione di sinistra e 
di classe coi comunisti ». Per 
questo passo - dalla critica 
della ' degenerazione - alia 
-critica del socialismo stes
s o - , e ~ partendo da posi
zioni di vigilanza e di giusto 
fastidio. siffatta posizione che 
accomunava teoricamente uo-
mini al di sopra delle classi. 
finiva col cullarsi in una coe
renza • meramente * formale. 
astorica. di natura prevalen-
temente dottrinaria- e - l a 
visionc di una societa socia
lista sfumava in un futuro 
cosl distante che preoccupar-
sene significava per Salvemi
ni fare dell'utopia». '' -

Come la rottura col - par. 
tito socialista sulle question! 
di politica interna era a w e -
nuta a destra. cosl accadeva 
per i problem! della politica 
estera. La sua posizione ver
so la prima guerra mondiale. 
intesa come ultima guerra 
destinata ad affrancare le na-
zionalita oppresse nasceva da 
un isolamento di una con-
traddizione secondaria rispet-
to alia contraddjzione princi-
pale costituita dal grande 
duello degli imperialism!: il 
suo interventismo « democra
t i c - poggiava « s u di una 
analisi del tutto illusoria del . 
Ia realta *. che prescindeva 
dal contesto generale nel 
quale il suo programma VP-
niva ad inserirsi. Alio stesso 
modo nella questione della 
scuola. - per evitare di assu-
mere atteggiamenti non con-
creti. Salvemini agl come un 
empirista.' come un tecnieo 
all'intemo del sistema sociale 
che si trovava dinanz: - . Ne
gli studi storici, a sua volta, 
lo stesso orientamento •»' ven
ne presentando come sepa-
razione fra - ricostruzione og-
gettiva - de: fatti in senso 
storicistico e giudizio morali-
st!co. con urea tendenza alia 
esaltazione • vi'^'opers delle 
minoranze in as'ratto che de . 
notava - un so:tofondo irra-
zionalistico e volontaristico-. 

Nella introduzione al suo 
saggio. Salvadori richiama a 
ragione l'attcnzione sull'im-

Socialist! e cattolici 
nella prima 

guerra 
Uno studio di Leo Valiant sul Partito socialista 
italiano nel periodo della neutrality e un volume 
sull'atteggiamento del mondo cattolico di fronte 

alia guerra 7974-7978 

i'aspetto deficitario dell'azione 
socialista, si riscontra, cioe, 
quella esitazione. quella debo-
lezza, che Lenin colse e de-
nuncio in modo inconfutabile. 
E non si parla solo del grup-

scono a ricostruire in tutte le 
sue componenti e nelle piii 
varie sfumature il quadro di 
una contraddizione centrale 
che si configura cosl: i'acco-
starsi di gruppi interventisti 
cattolici, in posizione subal-
terna, aH'orientamento guer-
rafondaio della classe domi-
nante italiana 11 pone in urto 
con la stessa Chiesa che vor-
rebbe evitare l'entrata in 
guerra dell'Italia . • 

Di qui si accresce la diffi-
coltA che incontra Benedet
to XV nella sua politica volta 
a scongiurare il conflitto, a 
condannarlo come «• inutile 
strage- , e a cercare di com-
porlo nel 1917. Di qui, anche. 
nuovj' contraccolpi politici e 
morali nelle file del cattoli-

Leo Valiani dedica da tem
po assidue ricerche al pro- « 
blema deU'atteggiamento del -
Partito Socialista Italiano nel 
periodo della prima guerra ' 
mondiale. Sua fu una bella 
relazione al congresso inter- i po turatiano, bensl della di-
nazionale di fitoria di Stoc- '• rezione del partito e del mo-
colma. dei l 9 6 0 - e suo an- , vimento sindacale nel suo in-
cora un altro rapporto sul ' sieme. Sono deficienze , di 
tema tenuto al recente con- orientamento politico e di 
vegno del Settantesimo del contenuto ideologico che non 
PSI. Lo studio che ora pub- ~f risaltano meno gravi allor-
blica 1'Istituto Giangiacomo ' quando si giunga — come non 
Feltrinelli (pp. 135, L. 1.000) ^ manca di fare il Valiani — 
dal titolo - II Partito Sociali- " alia constaiazione che lo fites-
sta Italiano nel periodo della so movimento di base, delle 
neutrality 1914-1915- riesami- >. masse, non appariva nel suo 
na. sulla base dei cartelli di i insleme nel 1914-15 in grado 
dirigenti socialisti del tempo "• di affrontare vittoriosamente 
(Turati. Della Seta, Rigola. * una soluzione rivoluzionaria. 
Grimm) nonche di uomini po- Un punto di particolare in- w „K „ c „w , ^„ 
litici democratic! (Bissolati, I teresse -tocca inline l'autore cesimo, "cheVsi"rivera cemen 
Amendola. Salvemini. Batti- f quando esamina alcuni timi- \0 insufficiente a superare 
sti) e dello stesso Giovanni " di tentativi. del maggio del schieramenti di classe e orien-
Giolitti, tutta la lotta che in- ', 1915, condotti dall'AvantU per tamenti ideclog!ci molto ri«i 
tercorre tra interventisti e cercare un collegamento tra " 
neutralistL E dalla preziosa , i socialisti e le forze eatto-
e minuta ricostruzione di do- 1' liche piii legate alia Chiesa, 
cumenti prendono conforto ) che erano i due schieramenti 
maggiore alcune delle conclu- "" di massa pronunciatisi contro 
sioni storiografiche a cui lo Tintervento. insieme ai gio-
stesso Valiani era approdato littiani. La storia di come vie-
nei sagg: critici precedent!. \ ne condotto questo tardivo ap-
• Le caratteristiche piu inte- •• proccio e di come fallisce con-
ressanti dell'attuale analisi si valida ulteriormente una cri-
possono fissare nella precisa- tica ai rigorosi limiti corpo-
zione del carattere contraddit- ' rativi che i vari gruppi neu-
torio assunto dalla condotta tralisti non riuscirono a su-
del PSI di fronte al conflitto. * perare. -

Al meritorio lavoro di Leo 
Valiani si ' accompagna ora 
un volume di grande interes
se, tutto accentrato sul pro
blema deiratteggiamento del 

I mesi decisivi dall'agosto 1914 
al maggio 1915. vLsti attraver
so questi nuovi documenti mo
stra no, per cosl dire, al mi-
croscopio. una realta fatta di 
spinte estremamente' contra- / mondo cattolico nel 1914-18. 
stanti. Se. infatti. I'opposizio- & Si tratta di - Benedetto XV, i 
ne giolittiana aU'intervento si = cattolici e la prima guerra 
muove con tale timidezza e li- mondiale- . a cura di Giusep-
mite da evitare scrupolosa- •„ pe Rossini, nel quale sono rac-
mente ogni alleanza col PSL . colti gli atti del convegno di 
i socialisti — prima e dopo '- studio tenuto a Spoleto nel 
il tradimento di Mussolini — I- settembre 1962 (Edizioni Cin-
oscillano continuamente tra que Lune. pp. 897, L. 4.500). 
una fermezza di principio in* La pubblicazione degli atti 
favore della neutralita e una t consente un'indagine piu ap-
simpatia (sentimentale, poli- ? profondita sul tema stesso che 
tica, ideologica) verso 1 mo- 1 Leo Valiani adombra nei suoi 
tivi «democratic!» dello studi: le contraddizioni inter-
schieramento della ' Triplice ne dello schieramento neutra-
Intesa. Di qui la rinuncia ad " lista. oltre al carattere com-
un'azione deeisa. e la rivela- •* posito deirinterventismo. Le 
zione di un contrasto interno j relazioni di Pietro Scoppola e 
che esplodera irresistibile nel •* di Alfonso Prandi. l e comuni-
1917-18 

Si pud aggiungere, anzi, che 
proprio dai carteggi larga
mente utilizzato dall'autorc 
emerge ancora maggiormente 

cazioni di Angclo Martini, di 
Alberto Monticone. di Valerio 
Volpini, gli interventi di Pie-
ro Pieri, di Brunello Vigezzi e 
dl numerosi altri, contribui-

di. Si pensi al contrasto che 
oppone una serie di intcllet-
tuali cattolici borghesi al po-
pulismo contadino di MigliolL 

II convegno — e gli atti 
lo confermano — ha evitato di 
affrontare il corollario piii av-
vincente. dal punto di vista 
politico-storico, dopo la con-
statazione di simile divario. 
Intendiamo l'eredita che il 
Partito Popolare riesce ad as-
sorbire. neirimmediato dopo-
guerra,' dalle varie posizioni, 
mediandolje abilmente e fa-
cendole confluire in una nuo
va formazione. Si pud qui. 
al massimo, riporre la que
stione nella sua forma piu 
generate. Notando come il di-
segno politico di Don Sturzo 
sia riuscito. si, in un primo 
tempo a utilizzare, a racco-
gliere il frutto della condotta 
pacifista della Chiesa (la cui 
eco fu particolarmente note-
vole nelle masse popolari con-
tadine). e a sfruttare vantag-
giosamente Tinserimento di 
gruppi borghesi cattolici nella 
classe dirigente. effettuatoai 
nel 1915-18 (basti pensare al
ia flgura di F. Meda). Ma le 
contraddizioni politiche e di 
classe che cosl si coprivano 
non erano forse destinate a 
scoppiare piu acutamente nel 
confront! del fascismo, tanto 
da sommergere la stessa crea-
tura politica dl Luigi Sturzo? 

Paolo Spriano 

che si facesse giorno. ccnli-
naia di persone si erano sui-
dilate. Famiglie intere. pa
dre, madre e figli. giacevano 
al suolo con le arterie reci-
se, accanto alle loro cose. 1 
medici avevano fatto iniezio- - • 
ni mortali ai loro familiarl e 
a se stessl, senza aspettare le 
camere a gas di Hitler*, A 

Dal ghetto ai vagoni piom-
bati, dai vagoni piombati ad 
Auschioitz: I'odore dolciastro 
della putrefazitine imvreuna 
Varia. le fiamme dei crema-
tori illuminano la notte. Spo-
gliate nude, battute con fru- , 
ste e bastoni ritorti. insozzate 
dai propri escrementi e dal 
sangue che cola lungo le gam-
be nude, coperte di pidocchi ,' 
e di vermi, le deportate per-
dono ogni femminilitu. si ras-
segnano, cadono neU'abulia o 
nell'insensibilita morale. La 
morte e dwentata tanto co
mune che il fumo basso dpi 
camini richiama soltanto una 
atona osservazione: 'Sta per 
pioverc». • •>-,--

Solo le migliori resistono, 
soccorrono le piu deboli. lot-
tano per conservare la pro
pria dignita di donna contro 
il nemico piii subdolo e }e- t' 
roce: la fame. E' questa. piii' 
ancora del sadismo delle SS, l 

che distrugge gli spir'Ui sino 
a superare anche il terrore d 
della fine. Sull'orlo della fos
sa scavata da lei stessa, di 
fronte ai fudli spianati dei . 
carne/ici, Ia Weiss ha un unl- . 
co pensiero: «• Questa sera ci 
daranno patate pelate e io 
devo morire! - . Poi la raffica. 
Miracolosamente incolume, 
ella cade tra i corpi abbat-
tuti. All'alba esce dalla tom-
ba. si trascina nel bosco, rag-
giunge le altre detenute e 
torna nella prigione. *Il mio 
untco pensiero era questo: d 
daranno patate stasera? *. No. 
Si evacua U campo. Le don-
ne seminude partono con un 
piatto di latta e un cucchiaio 
come unico bagaglio. * Nes
suna sara sepolta viva oggi. 
disse Charlotte, Ma neppure 
avremo patate. risposi con un 
sorriso*. • 

Eppure, in tanta inumana 
abiezione, vi e ancora un es
sere piii abietto: il carnefice, 
dalfex rapinatore e assassi-
no che rivela come carceriere 
'la sua tempra di patriota*, 
al capocampo. detto Taglia-
faccia, che ha inventato un 
suo scherzetto particolare: 
scppellire vive le donne e poi 
dlsseppellirle. per vedere se 
sono ancora vive. Eppure Ta-
gliafajccia non e ancora il 
peggiore. C'e Halzele, un an-
ziano soldato. che e un au-
tentico demonio: «Una sera, 
mentre dormivamo, venne 
una bella ragazza giovane 
con un pezzo di patata per 
sua madre ammalata. Stava 
tentando di risgaldarla un po' 
quando fu sorpresa da Halze
le, che era entrato all'improv-
viso nella ienda gettandole 
addosso' la luce della sua 
lampadina. Subito le ordind 
di seguirlo e tutto cid che lei 
pofe dire fu: "Mamma, gua-' 
risci presto". La mattina se
guente la madre trovd gli 
stracci delta figlia sull'orlo di 
una fossa; la ragazza giaceva 
morta sul fondo*. 

Alia fine del libro. quando 
questo crescendo di orrore 
sembra aver raggiunto il cul-
mine, assistiamo alia marcia 
della morte. TremUadnque-
cento donne partono dal cam
po di Neumark. nella neve, a 
piedi. e marciano senza man-
giare da dodid giorni. Chi 
cade k ucciso, chi resta indie-
tro e ucciso. chi esce di fila 
k ucciso. 71 rifmo delle fuci-
late scandisce Vinterminabilc 
cammino. La lunga colonna 
si assottiglia. passa attraverso 
le citta tedesche senza racco-
glicre uno sguardo di com-
passione. incrocia gli eserdti 
del Reich in ritirata, e pro-
segue sino alia distruzione to-
tale. La disperazione annega 
nella follia. Magda M. si af-
fanna a divoram un tozzo di 
pane mentre sua madre e ste-
xa morta nella neve. Una gio
vane di Kovno regala alia 
Weiss alcune preziose pasti-
glie medicinali e annuncla 
che al prossimo appello chie. 
dcra alia guardia di sparar-
le. * Feci di si con un morl-
mento della testa simile al 
pendolo di un orologio. Come 
eravamo cambiate! Quando 
quella piccolo donna di Kov
no mi disse che aorebbe 
chiesto alia guardia di uccl-
derla, quel discorso mi sem-
brd nafurale come se una 
volta un'amica mi avesse 
detto: "Vado al cinema"-. Al-
V ottavo • giorno rimangono 
466 donne. Al decimo. 170. 
Al dodicesimo soltanto una 
ventina che le guardie, stan-
che, finiscono di massacrare 
nel bosco. > 

Delle trtmilacinquecento 

detenute vartite. se ne salva--
no soltanto quattro, c?»c. alio 
ultimo momento. hanno anco
ra Venergia di nasconders't tra 
la paglia dj un cascinale. Un 
mese dopo, quando arrivano 
i liberatori russi, ne restano 
appena due. .-- j *• % 
. Cosi ha termlne il viagglo 
di Reska Weiss attraverso 
Vinferno. La tcrrificante te
stimonianza e esemplare. Es
sa giunge opportuna afflnche 
il ricordo dei misfatti serva 
di ammonimento a un'uma-
mta troppo propensa all'oblio. 
Poiche. dei 64Q mila ebrei 
ungheresi deportati. solo una 
minima parte tornd dall'aois-
so; ma le decine di migliaia 
di carnefici sono ancora in 
liberta. Nascosti all'estero co
me quel dottor Mengele che 
la Weiss incontra in uno dei 
tanti campi. o addirittura al 
governo del Quarto * Retell 
come quel dottor Globke, au-
tore delle leggi dj iVorimber-
ga, di cui il processo di Ber-
lino ha recentemente ram-
mentato i fasti. Come ammo-
nisce Brecht: «La belva cht 
partorl questo orrore ha an
cora il ventre fecondo». E 
non solo in Germania. 

Rubens Tedeschi 

Una nuova 
rivista 

Cooperazione 
e societa 

• ' Un grande sforzo e stato 
compiuto in questi anni dal 
movimento facente capo alia 
Lega per condurre il movi
mento cooperativo dalle con-
cezioni e dalla strumentazio-
ne tradizionale — in gran 
parte riprodotta dopo la Li-
berazione "— alia definizione 
di un suo piu ampio ruolo 
nell'economia e nella societa 
italiana di oggi. La pubblica
zione della rivista Coopera
zione e societa (Anno I, n. 1, 
aprile-maggio. L. 800) e un 
segno dei risultati raggiunti 
e della volonta di procedere 
oltre. 

L'editoriale di questo primo 
numero definisce la coopera
zione «come una struttura 
della societa in cui opera, 
soggetta. come ogni altra 
struttura viva, a sollecitazio-
ni ed evoluzionL capace anzi 
di interpretarle correttamen-
te, e possibilmente di antici-
parle per adeguare se stessa « 
la sua zona d'influenza socio-
economica a tali sviluppi -, 
manife5tando una concezione 
che non e solo rifiuto dl 
orientamenti cristallizzati (- la 
cooperazione come un mondo 
chiuso in se stesso e vegetan-
te in una serra di nobili prin-
c i p i - ) ma soprattutto consa
pevolezza di dovere operare ia 
una societa in movimento. al
ia cui trasformazione l'inizia-
tiva cooperativa pub portara 
un ampio contributo di idee 
e di realizzazioni. 

La sifuazione italiana di og
gi presenta un vastissimo cam
po di sperimentazione e di 
sviluppo alia cooperazione. Al 
di la di generiche collocazio-
ni, che porterebbero la coo
perazione ad occupare - u n 
ampio spazio compreso fra 
impres2 pubblica e impresa 
privata *. tocca al movimen
to cooperativo tentare di rea-
lizzare in alcuni settori del-
l'economia italiana — la rete 
distributiva. i contadini in 
particolare — un nuovo mo
do d i ' essere d i ' mHioni di 
imprese individual! aggredi-
te dal sempre piu accentua-
to carattere monopolistico del 
capitalismo. > 

E" questo' fatto « nuovo -
che introduce l'argomento 
della cooperazione nei dibat-
titi sulle scelte governative 
in materia di programmazio-
ne, politica aKraria. rinno
vamento della rete distributi
va. politica della casa e c c , 
facendone un test dei reali 
orientamenti perseguitL Si 
pud dire, in proposito. che 
finora molto si e detto e po
co si e fatto Ma anche laz io-
ne di chiarimento dei propri 
obbiettivi generali. com'e con
dotta dalla nuova rivista, ap
pare indispensabile per pre-
pa rare gli sbocchi concreti c 
programmatici. 

r. t.. 


