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DUEMILA PAGINE Dl GRAMSCI 

attraverso questa ampia anto- • 

logia la nuova, generazione ; 

pu6 cominciare ad accostarsi 

a tutto il corpo della opera 

gramsciana per riscontrare ' 

sulla pagina il carattere orga-

nico dello sviluppo; del pen-

slero gramsciano daglj scritti 

glovanili ai Quaderni 

&••'*-. t4^: ••MSffiL.t&ii'v..., r • V * . , , • , • • ' ? . ::•:•;• . . 

In un singolare libro della figlia Maria Romana, De Gasperi 
ci viene presentato in amara polemica con Pio XII • 

I cosacchi in San Pietro 

o i comunisti in Campidoglio? 
Lo disse il «fnicrofono di Dio», padre Lombardi, 
per imporre a/ leader democristiano /'« operozione 
Sfurzo» - f# quesfa la piu clamorosa rivelazione 
contenufa in «De Gosper/ uomo solo » - Dall'esilio 
nella biblioleca vaticana al difficile ruolo di capo 

del partito cattolico italiano 

IL NOSTRO MAESTRO GRAMSCI 
Una novitd essenziale in questi due volumi del « Saggiatore » curati da Giahsiro Ferrata e Niccolo 
Gallo: per la prima volta si pubblica una scelta degli scritti tra il'21 e il '26, da I la quale emerge la 
continuitd dei motivi gramsciani piu ricchi del periodo giovanile e del periodo dell'«Ordine Nuovo» 

I lettori gia conoscono, 
attraverso l'uitervista resa 
dai due curatory Giansiro 
Ferrata . e Niccolo Gallo, • 
il piano generate di queste 
2000 pagine di Grumsci -
edite dal Saggiatore. 1 due 
primi - volumi ora usciti, 
«Nel tempo della lotta » 
(1914-11)20J e « Lettere edi
te ed inedite», l'uno del 
prezzo di 2.500 lire, l'altro 
di 1.500, (pp. 841 + 480), 
rendono appieno il senso . 
del grande lavoro svolto 
nel raccogliere, pubblicare 
e annotare l'opera gram
sciana, e rinnovano una • 
profonda impressione. 

Si tratta di un'antologia 
amplissima (quando saran-
no usciti anche gli altri 
due volumi si vedra che :. 
molto probabilmente - essa 
raccoglie piu della meta di 
tutto quanto Gramsci ci ha 
lasciato di scritto a testi-., 
moniare la sua grandezza 
di pensiero e la sua dram-
matica vita di combatten-
te) e davvero non saprem-
mo dire quale possa essere . 
l'effetto su quei giovani 
che attraverso queste 2000 
pagine si accostano per la 
p r i m a volta al nostro 
maestro. Certo, quei giova
ni vengono aiutati a un 
approccio cosi impegnativo, 
crje puo costituire il trami- . 
t e per una completa cono-
scenza di Gramsci. La nuo
va generazione ha ,un'op-
portunita preziosa che quel-. • 
la1 uscita dalla Kesistenza 
non ebbe, ad esempio: di 
potersi accostare a tutto il 
corpo dell'opera gramscia
na e di riscontrare sulla 
pagina il carattere organico 
dello sviluppo del suo pen-

. siero dagli scritti giovanili 
ai Quaderni. 

Questi due volumi, divi-
si in varle parti, sono ric
chi di note (purtroppo di
stant! dal testo e forse ec-
cessivamente spezzatate) e 

; l'ampla prefazione di Gian
siro Ferrata (145 pagine) 
costituisce una guida criti-
ca di rilievo II preratore 
si e servito con scrupolo e 
intelligenza di tutti gli stu-
di su Gramsci e sul suo 
< tempo » di lotta. dalla pri
ma giovinezza al periodo 
del carcere, ha scelto una 
traccia cronologica precisa 
per assolvere in primo luo-
go la funzione di descrive-
re complessivamente I'espe-

' rienza del dirigente e dello 
studioso In tale contesto 
Ferrata ha insento una se-
rie di spunti. di osservazio-
ni di metodo. di sollecita- • 
zioni, utili soprattutto per 
cogliere lo sviluppo reale 
della lotta politica, degli in-
teressi culturali, dell'oriz-
zonte generale di cui le pa-
gine gramsciane sono il . 
frutto. Ha giovato anche al-
la prefazione il. suo c ta- '. 
glio > letterario, U gusto 
dell'autore e la sua forma- '" 
zione intellettuale attenti a 
tutti i nessi intercorrenti . 
tra espressione immediata, 
riferimenti ideali, esperien-
ze di vita vissuta, dati psi-
cologici. A volte lo sforzo 
di Ferrata di situarsi in 
modo nuovo di fronte a tut-
ta la problematica gram
sciana, rifuggendo da un 
certo linguaggio tradizio-
nale, ha pero nuociuto al
ia chiarezza delPesposizio-
ne che avremmo preferito • 
piu piana, proprio per te-

. nere particolarmente d"oc-
chio quel giovane let tore 

~ di cui si parlava " 

C e , in quest'antologia, 
v per ci6 che concerne il pri-

,̂ mo volume, un elemento 
^ di novita essenziale: che 
i*i per la prima volta si pulv 
^ blicano (ancorche solo in 
# pagine scelte) scritti di 

KJX Gramsci tra il 1921 e il 
''*• 1926. di grandisslmo inte- : 
!̂','• resse p e r c n * gettano nuo-

'̂ 'i- va luce sulla storia del 
*}y • partito in quel periodo. sul-

Jli l'opera che vi svolge Gram-
1 Mi, nilla lotta interna e su 
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II numero uno de « La citta 
montese 
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quella generale, politica, 
che corre tra la scontitta 
del primo dopoguerra e- la 
crisi Matteotti e l'avvento • 
< totalitario > del Regime. 
Sara, questo, un discorso 
da riprendere quando usci-
ra il volume dell'edizione 
Einaudi delle opere com
plete dedicato al 1921-'22; 
e il successivo sul 192:i-'2t5; 
gia sin d'ora, pero, e riscon-
trabile il segno personale 
che Gramsci ha impresso 
per dare una nuova linea 
al partito, per collegarlo 
in modo non settario alia 
III Internazionale, per in-
dagare la natura del fasci-
smo (di cui egli sottolinea 

—e Ferrata e attento ad 
ognuno dei vari filoni per-
corsi dalla ricerca gram
sciana — la base di mas-
sa piccolo-borghese e il 
supporto d e l l a reazione 
agraria). 

Inoltre. dagli scritti del 
1921-'2ti qui raccolti emer
ge. in un modo che taglia 
corto con certe interpreta-
zioni faziose che pretende-
vano una soluzione di con
tinuity nel l ' elaborazione 
teorica, la prosecuzione dei 
motivi gramsciani piu ric
chi del periodo giovanile e . 
del periodo ordinovista Es-
si anzi si collocano ora me-
glio nell'arco di un'espe-
rienza di un derennio e si 
vednno nel loro collaudar-
si ed evolversi col «tem
po di lotta >. Ne indichia-
mo tre. tra i piu impor: 
tanti. 

II primo e quello del rap-
porto tra partito e masse. 
che fu il . tema principe 
della critica di Gramsci al
io schema «democratico-
piccolo-borghese > d e l l a 
struttura del vecchio PSI. 
svHuppatasi tra il 1917 e il 
1921, e della stessa sua 
esperienza personale di di-
rigente nella sezione torine-
se. U lettore e in grado di 
seguire come questa critica, 
tutta incentrata sull'esicen-
za. • profnndamente lenini-

' sta. di un partito che sap-
nia esnrimere la «pintn del-
It* m a « e e divenirne lo 
strumcnto rivoluzinnario 
effettivo. cnntinui • nel di-
battitn intemo al PCd'I. e 
si trasformi anzi in uno de
gli element! di fondn della 
polemica al bnrdichi«mo. 
e della lotta per una « hol-
scevizzazinne * del partito 
culminata nel oonprrsso di 
T.ione MP'R) ColWata sd 
rs«o fhastl n^n^are alia 
hM'^el'a n»>r la rreazion^ 

dr»i motivi d^i * cnncJH; H> 
fphhrira > c h *> ' G-nmsci 
oprnptim nel l<>21-'24. ri-
rerrardo continupmente. 
nella linea « sindacp^e » del 

' oartito nuovo. ouella inti-
'ma adeslone dell'orcanlzza-
ztone al nrocp«^o produtti-
vo che fu il leit-motiv del-
V* Ordine Nuovo > e che 

futura», un giornale edito dalla Gioventu socialista pie-

ora egli si propone di in-
verare in una situazione 
nuova, superando anche 
certe forzature ideologiche 
del 1919-'20. 

II terzo elemento e dato 
dalla costante ricerca del-
l'unita nel movimento ope-
raio. L'accento unitario, ar-
ricchito dalle esperienze 
della III Internazionale, 
nel 1922-'24. spesso in po
lemica coi suoi piu stretti 
collaborator (nell'antolo-
gia ritrovate il carteggio 
con Togliatti, Terracini, 
Scoccimarro, Leonetti. ec-
cetera, gia edito ne «La 
formazione del gruppo di-
rigente del PCI >), prende 
maggiore respiro strategi-
co e piu concreta indivi-

duazione tattica intorno al
ia crisi Matteotti, nel con
front del fascismo, e si 
esprime compiutamente ne-
gli appunti, '• famosi, sul
la questione meridionale 
(1926). 

Gramsci uomo cl vlene 
incontro, a sua volta, in tut
ta la sua ricchezza e tragi-
cita attraverso il secondo 
volume, che comprende al-
cune lettere giovanili, quel
le inviate alia moglie pri
ma dell'arresto (che, quasi 
tutte, pubblicd Rinascita 
l'anno passato) e il corpo 
delle lettere dal carcere 
arricchito di molte inedite 
(tra le piu importanti). 
C*e da rammaricarsi che 
Ferrata e Gallo non abbia-

no fatto il confronto testua-
le con gli original! di quel
le gia pubblicate. Quando 
infatti, tra pochi mesi, usci- . 
ra una nuova edizione del 
classico volume delle « Let
tere dal carcere » colpiran-
no le numerose integrazio-
ni, spesso illuminanti, su un . 
particolare della vita carce-
raria, su un nome, su un 
episodic 

In ogni caso, quanto pos-
siamo leggere, e rileggere, 
nel volume del « Saggiato
re » e sufficiente per pro-
vocare e rinnovare un'emo-
zione davvero indicibile, in 
alcune pagine sconvolgen-
te. Lo ha gia ricordato To
gliatti su Pa?sp. Sera di 
qualche settimana fa: nepr • 
pure gli amici piu intimi 
di Antonio potevano sospet-
tare quanto fosse grande e 
desolata la sua splitudine, 
la misura della ,.trj£tezza. ê -
del dolore chq accobipagna^. 
rono tanti periodi della 
sua esistenza, dall'infanzia 
alia gioventu alia maturi
ty. «La mia. vita e stata ' 
sempre una pianura fred- . 
da. uno sterpeto >, scrlve : 

da Mosca a Yulca nel 1923. 
* Sono immensamente stan-

: co. Mi sento distaccato da 
tutti e da tutto >, confessa 
a Tania. dieci anni dopo. 
dalla sua cella di Turi di 
Bari. ' 

Proprio per questo ac-
quista piu solenne. e sem
pre viva, lezione morale la 
resistenza del Gramsci car-
cerato. malato. solo, anea-
riato dall'aguzzino. taglia-
to fuori dal mondo: l'uomo 
che fa aooello all'inesauri-
bilp c ottimismo della vo-
lonta > per reagire alia ma
la sorte, lo stoico che spie-
ca con parole semplici a 
Tania: < La mia praticita 

consiste in questo: nel sa-
pere che battere la testa 
contro il muro e la testa a 
rompersi e non il muro », il 
padre che spia dalle scarse 
foto dei suoi ragazzi lon-
tani il loro crescere, il for-
marsi della loro persona-
lita, il figlio che sa trovare 
gli accenti" piu delicati per 
rincuorare la madre sulla 
propria salute, il grande in
tellettuale che lavora per 
gli altri uomini, per noi, per 
tutti. fino a che gli resta-
no le ultime forze. Gramsci 
invia al figlio Delio poco 
prima di monre quelle po-
che righe che sono il te-
stamento piu grande di una 
etica modernq: « l o penso 
che la storia ti piace, come 
piaceva a me quando avevo 
la tua eta. perche riguarda 
gli uomini viventi e tutto 
cip che riguarda-gli uomi-
ni , . quanti xjpux: aioniini e 
possibile^tiltti ^gji^uotiaini 
del mondo in quanto si 
uniscono tra loro in societa 
e lavorano e lottano e mi-
gliorano se'stessi. non puo 
non piacerti piu di ogni al-
tra cosa >. -

Antonio Gramsci. nel pe
riodo piu bello della sua 
vita, quello che passo nel 
fuoco della grande vampa-
ta rivoluzionaria tra i la- , 
voratori di Torino, scrisse 
un elogio indimenticabile 
del militante operaio. del 
suo spirito di sacrificio, 
della s u a testimonianza 
morale, piu alta — egli di-
ceva — di quella dei mar-
tiri del primo • cristianesi- , 
mo. Noi pensiamo a lui ri- , 
leggendo quell'elogio. E gli 
doveva dare prova colla 
propria vita della verita di ; 
cio che affermava. < 

Paolo Spriano 

FOSSOLI 12 luglio '44: 68 prigionieri sterminati dai nazisti 

L'attesa e la 
prima del martirio 

I tedeschi ordinarono ai 70 condannati di preparare i bagagli per il trasferimento in Germania 

Fos50li: un In.̂ er in nr.niatu-
ra senza camere a c^s. ma lo 
stesso terrore. la stessa fame. 
gli stess: schiavi del Reich 
come a Mauthausen, a Da
chau. ad Auschwitz. I diari 
degl; Internati di Fossoli. 
scampati alia morte e alia 
deportazione nei lager del 
Nord, parlano dei loro aguz-
zini con lo stesso linguaggio 
con cm i testimoni al processo 
contro i carneflci di Auschwitz 
parlano del boia Boger. Tuomo 
che uccideva senza ragione. 
Cosl anche a Fossoli. D Bo
ger della situazione si chi3ma-
va Haaiie Era consueto per 
lui esirarre improwisamen-
te la pistola puntarla come 
se s: eserc:tasse nel tiro a 
segno e scaricarla su qualche 
ebreo internato. Cosi era no 
anche gli altri. In questo cli-
ma di terrore mamra la stra-
ge del 12 luglio 1944. 

Neanche og4i si sa per
che settanta persone furono 
condannate a morte senza 
processo. 1 tedeschi dissero 
che sette di loro erano svati 
uccis: a Genova da un attacco 
di gappisti Appllcavano quln-
di U sistema della rappresa-
glia di uno a dlecL II campo 
di Fossoli poteva tranquilla-
meme fornire - il mater;a:e 
umano per ia strage In que
sto campo venivano avv:ati i 
prigionieri che I tedeschi cat-
turavano un po" tn tutto U 
territorio dell'Italia oceupa-
ta, senza un prectso scopo se 
non quello di aver sottoma-
no manodopera da inviare tn 
Germania ad ogni richiesta. 

I U piccolo lager non era che 

un'anticamera dei campi di 
stermsnio. 

Come nei campi di stermi-
nio _̂ li internati ponavano 
una divisa e sulla divlsa un 
triangolo: rosso gli italianl. 
giallo gli ebrei e azzurro gli 
stranieri, e il numero. il nu-

r mero che annullava il nome. 
. il passato. la personality di 
• ognuno. Fra questi numeri 

furono prescelti i settanta che 
dovevano. secondo le leggi 
della rappresaglia, vendlcare 
1 sette ' tedeschi uccisi a 
Genova. • 

Nel campo, il giorno 11 lu
glio venne fatta circolare la 
voce che si doveva inviare 
in Germania un conlingente 
di uomini come avanguardia 
per preparare in un nuovo 
campo le attrezzature che 
avrebbero dovuto ospitare i 
poco piu di mUle uomini pri
gionieri a Fossoli. AlTappel-
io vennero Ietti 1 nomi del 
settanta prescelti. Erano nu
meri bassi, per lo piu, uomi
ni da tempo arrestati e da 
tempo prigionieri U dentro. 

Cominciarono le ore ango-
sciose deirattesa. I tedeschi . 

•. rappresentarono la commedia 
- 'fino in fondo: ordinarono di 

essere prontl per una certa 
ora, che i bagagli fossero ben 
fatti e contenessero tutto c.b 
che era in possesso dell'inter-
nata 

Pol t settanta furono caricau 
sugll autocarri e partirono. 
Ma non presero la strada di 

' Verona, andarono verso Car-
> pi e seppero di essere con

dannati. Giunti a Cibeno i 
camion st fermarono • fli 

uomini furono fatti entrare in 
un edificio isolato. I bagagli 
furono abbandonati sugl: au
tocarri. • . . . 

Quando i settanta uomini 
vennero fatti entrare nel cor-
tile dell'edificio videro: la in 
mezzo e'era una grande bu-
ca scavata di fresco con la' ter
ra ammucchiata ai bordi del
lo scavo. L'ufficiale tedesco. 
un tenente delle SS, gett& la 
maschera e pronunci6 la sen-
tenza di morte. Inizi6 Ia stra
ge. Gli uomini venivano chia-
mati a due a due e le SS spa-
ravano scariche rabbiose sui 
bersag'.i ImmobiU. 

I condannati erano settanta, 
ma due si salvarono e riusci-
rono a fuggire. Uno di essi, 
un giovane comasco di Lanzo 
d'Intelvi, ha lasciato ai GAP 
della pianura modenese una 
testimonianza su quella gior-
nata spaventosa. 

- E venne il m:o turno — ' 
egli dice —. Il mio compagno 
era un ufficiale dell'esercito 
italiano. NeH'istante supremo 
pensai a mia moglie e ai miei 
figli lontani. Forse in quel 
momento essi non sospetta-
vano neppure ci6 che stava 
per accadere Risoluto lanciai 

. un'occhiata d'intesa airuffi-
ciale pensando: - Per i miei 
figli, per la mia adorata mo
glie. non devo monre e non 
vogno monre-. Fu un attimo. 
Bilzal sul carneflce che stava 
per flnirmi. gli strappai l'ar-
ma di mano e mi guardai 
attomo per vedere se coloro 
che erano ancora vivl si fos
sero mossL Qualcosa d'ine-
sprimibile 11 aveva pietriflca-

ti. Mi diedi alia fuga seguito 
; daU'aitro. Una breve corsa, un 

tuffo attraverso uno spazio di 
- trenta centimetri lasciato tra 

una linea e l'altr,a di ferro 
spinato e via per i campL 
Una pallottola mi aveva rag-
giunto a una coscia mentre 
eseguivo U salto. ma l'istinto 
della conservazione vinse il 
dolore fisico e non mi lasciai 
abbattere. Riuscii a sostenere 
il mio compagno il quale per 
la 3pasmodica emozione era 
stato preso da una crisi e 
non nusciva a mettersi In 
piedi. Vagabondammo per 
tutta La giornata per le cam-
pagne-. 

I due superstiti testimonl e 
vittlme in5ieme della strage 
furono poi ospitati in una 

-cascina. L'ex ufficiale. per Ia 
cronaca, preferl varcare le li-
nee e tornare nel Sud, U gio
vane comasco, Mario Fasoli, 
decise di restare coi parti-
giani e concluse la guerra di 
Liberazione col grado di vi
ce comandante di battaglione. 

La notizia deU'eccidio ven
ne tenuta segreta, su di esso i 
nazisti riuscirono per un certo 
tempo a far calare un velo di 
impenetrable silenzio. 

Essi certo temevano le con-
seguenze di quell'atto di fero-
cia primitiva • e preferirono 
non vantarsi deiruccisione de-

' gli ostaggi. 
Quelle sessantotto vlttirae 

rappresentarono ailora lltalia 
unita che combatteva contro 
l'invasore. 

Adolfo Scalpelli 

•̂1 dinci anni dalla moTtc di i4/citle C- ta-
spcri, la fitilia dello statista Maria Rumanu 
pubblica presso Mondadort (L. 3.500) una 
biografia del padre dal significatlvo titolo 
' De Gasperi uomo solo». I rewerentf occhi •. 
filiali vedono infatti il personafjuio come Gul- ' 
liver tra i lillipitziani. isolato nella sua yrarj-
dez:a. umarenuiuto dalla violenza dei nemici 
(vattivl tutti) o fcrito dal tradimento degli 
amici pai'idi, disoiiesti nolle lotte di correntc, 
jamclici di potere. Mcscolando coal la cat-
tolica intransigema con Vapologetico amor • 
filialc, la scrittricc traccia un quadro dram- • 
nuitico di questa dura .solitudine ciii ntanca .' 
persino il naturalc conforto del rifugio nel 
.SCHO della Chiesa. Proprio nella Chiesa, in
fatti, come dimostra Maria Romana sulla scor-
ta delle lettere e dei diari, Dc Gasperi trova 
la fonte principale delle proprie angosce: da 
crcdente egli chiede aiuto al Sacro Soglio in 
nome del partito cattolico e scopre invecc . 
c/ie. per il Vaticano, qnesto partito e soltanto 
uno strumcnto di potere da iitilir^are o get-
tare secondo le circostanze. II movimento cri-
stiano. cioc. ha nella Chiesa la fonte della • 
propria forza. ma anche' quella della pro-
pria debolezza perche, quando il rapporfo 
si tronca, e pcrduto. 

Questa esperienza, che Maria Romana cl' 
restituisce per le vie dell'amor filiale e 
non per quelle della rigorosa interpretazione 
storica. De Gasperi la vive piu. di una volta. 
iVel primo dopoguerra, tra Mussolini e Don 
Sturzo. il Vaticano non ha dubbi: il gruppo 
cattolico viene lasciato - a lottare da solo in 
una condizionc di quasi umiltante abban-
dono ~. Talche - questa mortificazione Inte-
riore fu in certuni causa di incertezza e di 
stanchezza politica -. Obbltpati ad allearsi • 
con Mussolini, ad entrare nel suo ministero, ; 
a votarne le legpi eccezionall e. infine, a li- ' 
qnidarsi come organizzazione, gli uomini po-
li'tict cattolici dovevano fatalmente perdere 
la bussola: molti aderirono al fascio e qual-
cuno fini invecc, come Dc Gasperi, in prj-
gione per aver compreso — troppo tardi 
— che - I'attuale regime e una sventura -. 

Eppurc e proprio con questo sciagurato 
regime che Pio XI sceglie la via dell'accor-
do. De Gasperi ne e profondamente amareg-

. giato. avverte che il concordato » rafforza la 
dittatura -. ma spera in un primo tempo che. 
abolita ta questione romana, la Chiesa non 
debba fare ulteriorl sacrifici ad una cattiva 
politica. " Coraggio, abbiamo almeno la con-
solazione di essere gli ultimi sacrificati. In 
verita a noi la libertd. arriva quando non ne . 
possiamo usare e siamo dichiarati maggio- ,. 
renni quando ci hanno portato via il patri-
monio... 11 pericolo e nella politica concor-
dataria. Ne verra una compromissionc della 
Chjesa come in Spagna con De Rivera, o 
peggio! lo spero che Vesperienza di Pio IX 
col liberalismo freneranno al giusto certi en-
tusiasmi di fronte al fascismo, in modo che 
il popolo distingua tra cattolidsmo e fasci
smo...". 

Vane speranze. II Concordato fu seguito 
da un'alleanza sempre piu streita tra Vatica
no e Palazzo Venezia. La giunta centrale 
dell'Azione cattolica invitava a votare per il 
regime; I'Osservatore Romano • si lasciava 
sfuggirc articoli di esaltazione del fascismo •; 

v i cardinali scrivevano a Starace: - A quanti 
• coopcrano a questo accordo in modo partico

lare a sua eccellenza il Capo del governo, 
messo da Dio a reggere questa cara Patria 

' con saggezza, prudenza e fortezza, voglia il 
Signore largamente benedire e trovino essi 
docili gli animi degli italianl -. 11 Papa, 
infine, benediceva in pubblico * l'uomo che la 
Provvidenza ci ha fatto incontrare». e in 

. privato dichiarava che la dittatura fascista 
non era affar suo. Ecco un appunto signi
ficatlvo di De Gasperi su una conversazione 
svoltasi in Vaticano tra Pio XI e un comune' 
amico: 

. • 11 Papa disse essergli - giunta • I'eco 
delle varie opinioni: "Come al solito nes-
xnno e contento. Ce stato perfino un profes-
sore cattolico d'universita che mi rimprore-

' rava di aver trattato con la rivoluzione. Ma 
questa e rivoluzione legalitaria, fatta sotto gli 
auspici del. re". "Gia, interruppe I'interlocu-
tore, si comprende, la Chiesa non deve preoc-

' cuparsi dello Statuto". "Precisamente, rispon-
deva il Papa, questo e affare della monor
chia" -. 

Cosi, mentre Pio XI si lava le manl della 
democrazia italiana e i rappresentanti del 
cattolicesimo partecipano all'esaltazione del 
regime, il povero Dc Gasperi registra melan-
conicamente nel suo diario: *Ho pianto e sof-
ferto e mi auguravo ancora il carcere piut-
tosto che a&risfere a tanta incoscienza e vl-
gliaccheria^.» E ancora. a un amico: * Slo 

, soltanto benino, perche I dtepiaceri toccano 
'. anche lo stomaco. E cose stomachevoli, spe-
; cie di preti, ne ho lette fin troppe!.„ ». 

- Gli annf passano, crolla il fascismo, finisce 
la guerra; De Gasperi esce dall'ombra della 
biblioteca vaticana dove ha ricevuto un ava-
ro • tozzo dl pane • e molte amarezze. Ora e 
capo della Democrazia Cristiana, il ricostrui-
to e potente partito cattolico. Si potrebbe 
credere che i rapporti tra De Gasperi e il 
nuovo Papa siano migliori. E invece no. Pio 
XII ha per la democrazia un disprezzo tota-
le cui aggiunge il risentimento per la distru-
zione dei regimi autoritari sul quali aveva 
fondato la propria politica. Invano De Gaspe
ri. secondo il racconlo di sua fiqlia, si pro-
stra dichiarandosi * sempre pronto a prestare 
oreechio ai preziosi suggerimeuii che ml ve-
nissero dati...». Dal Vaticano gli giunponn 
brusch! richiami e sollccitazioni ad un'azione 
piii energica in senso conservatore. De Gaspe
ri chiama al governo socialdemocratici e re-
pubblicani? Pio XII si sdegna e, inutilmente. 
lo statista si sforza di spiepare al pontefice 
Vutilitd di *rompere il blocco sindacale so-
cialcomunista * e di erifare il formarsl dl un 
fronte laico e anticlericale. 

In realta Pio XII non ha fiducia nella capa
city della Democrazia cristiana di conservare 
la maggioranza astoluta conquistata il 18 
aprile 1948. E, poiche non concepisce il pote-

- re se non in forma totalitario. provvede a 
cercare nnove soluzioni in seno airunica 

( forza che gli appare capace dl sostituire il 
'-, partito gia lacerato dalle discordic tra la tfni-
. stra dossettiana. la destra, II centro deoaspe-

rjano: questa forza e VAzione cattolica a ca-
• po della quale cien potto (auspice Monsignor 

Tardini) il /tlofaxefeta Gedda. col compito 
di realizzare la piu stretta alleanza col mls-
xirri, coi monarchic! e con tutte le forze con-
servatrici diiponibtti. 

Questo tentativo culmlnerA con la famosa 
' operozione Stnrzo* in occasione delle eU-
zloni municipall romane del '52, ma e prece-
dttto da tutta una ttrie di tratfativc tra Otd-

Koma 1952—r :D« Gasperi, con l'imman-
cabile Andreotti, Iascia la Citta del Vati
cano dopo la yisita a Pio XII . 

da e i capl fascisti, ed e accompagnato dalla 
' Esortazione ai fedeli romani» pronunciata 
dal Pontefice alia radio, dalle prediche di 
padre Lombardi (il "inicrofono di Dio*h 
dalla sfrenata attiuita di padre Tenzi e del 
Cardinate Vicqrio. 

Di fronte a questa untone sacra tra D.C.. 
destre e fascisti, De Gasperi recalcitra. Per 
pleqarlo tutti i mezzi sono buoni. Padre 
Lombardi va dalla signora De Gasperi altin-
che convinca il marito e, per un'ora e mez
zo, alterna - le lusinghe alle minacce ». An-
nuncia che "il Papa preferirebbc i cosacchi 
in piazza San Pietro (ciob il martirio) ai 
comunisti in Campidoglio - e conclude dra-
sticamente, alludendo a De Gasperi: * Badl 
che se le clczioni dovessero andar malt lo 
faremmo dimettere ». 

Poi, per forzare la mano at rlluttante sta
tista, VAzione cattolica decide di presentare 
una lista propria in concorrenza con la De
mocrazia cristiana. * Ma questo — dichiara 
costernato un alto funzionario vaticano a 
Mons. Montint — equlvale a una sconfes-
sionc della DC e provochera la caduta del 
governo ». 

* E" proprio quello che vogliono — risponde 
monsignor Montini. — Non hanno fatto che 
ripetere da tempo che il partito ci. porta 
alia rovina e pensano che Gedda e VAzione 
Cattolica siano la sola forza efficiente capace 
di sostituire il partito e di fronteggiare il 
comunismo -. (Si noti il • vogliono» con cut 
Montini rovescia la responsabilita su Pio XII 
e su mons. Tardini). 

I fatti precipitano: don Sturzo vtenc con- -
vinto a porre la sua firma sotto un appello 
alle destre e lo stesso De Gasperi capitola a 
nome del partito: «Consummatum est — te-
lefona tristcmente a un amico — abbiamo 
firmato una dichiarazione che e una reta a 
discrezione ». 

Tuttavia Vunione sacra col fascisti non ar
riva in porto, sia per le pretese eccessive di 
questi ultimi, sia per la generale convinzione , 
che — di fronte all'ignobile collusione — II 
partito si sarebbe spaccato e Vopposizione 
laica si sarebbe. al contrario, riunita in un •' 
nuovo fronte popolare anticlericale. Don Stur
zo, vanamente prcmuto da Mons. Tardini e • 
da Gedda, rinuncia all'ultimo momento r , 
Pio XII deve rassegnarsi * a concentrare . 
gli sforzi dei cattolici sulla lista della Demo
crazia cristiana - pur lamcnlando (vedi TOs-
servatore Romano) che si sia respinto Vappel-
lo alia ragione. • •• 

Che Pio XII non abbfa mai perdonato que
sta momentanea ~sconfiUa* a De Gasperi e 
documentato dal fatto, ora testimonial da. 
Maria Romano, che mai voile riceverlo In '. 
udienza. Con questo tocco di colore, Maria 
Romana conclude Vepisodio. 71 lettore atten
to non puo tuttavia non avvertire che la 
vera sconf.tta e la Democrazia cristiana. In- • 
fatti, di fronte alia pervicace volonta di Pio 
XII di tornare ai metodi fascisti, che cosa 
oppone De Gasperi? Prima una rlluttante 
• resa a discrezione - (per fortuna inutile) 
e poi, nell'anno sepuente, un altrettanto ca- ' 
taslrofico progetto dl Icqae truffa. Una legge 
elettorale destinata a far tacere i dubbi del 
Pontefice sull'efficienza della Democrazia 
cristiana garantendo a quest'ultima una mag
gioranza assolnta ancor piu largo, per quan
to fittizia, di quella del 18 aprile. 

Da qui — dalla incapacita del Vaticano a L 

restare nei limiti della democrazia, e dalla 
incapacita del partito a resistere all'invaden-
za vaticana — comincia la progressiva deca- • 
denzi politica ed elettorale della Democra
zia cristiana. Constatazione resa ancora piu 
grave dal fatto che De Gasperi si rendeva 
conto di questo pericolo, ma non poteva evi-
tarlo perche troppo erano legate le fortune 
del partito a quelle della Chiesa e della sua 
macchina propagandistlca. Coslcche egli po
teva protestare. soffrire e piangere, ma alia 
fine doveva pagarc gli aiuti chiesti col chi-
nare il capo e obbedire. Pol neppur questo 
baslb a salcarlo: al congresso di Napoll, nel 
giugno '54. lo misero da parte come un vec- • 
chio strumento ormal loaoro. Mori il 19 ago-
sto. piu solo che mai. lasciando dietro «e, 
insoluto, il grande problema del rapporti tra 
il partito cattolico e il Vaticano: un problema 
che la sua perpetua contraddizione (tra l'uomo 
di Stato e il credente) aveva piuttosto aggra-
vato che risolto, ma che i suoi successor! 
hanno addlrittura lasciato precipitare. - ' -: • 

Rubins Todaschi 
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