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II silenzio di Pio XII sullo sterminio 
degli ebrei nel dramma di Rolf Hochhuth 

,< 

storia politica ideologia 

Perche 
tacque 

! 

il Vicario? Plo X I I (partlcolart della statua dello aeultore Messina, In 
San Pietro) v 

«E tu non devi scordare — dice nel dramma un alto funzionario vaticano al 
figlio prete sconvolto — un'altra cosa, Riccardo: comunque si comporti con gli 
ebrei, soltanto Hitler pud salvare l'Europa dai sovietici». Oggi dal Vaticano si 

rettif ica: una protesta sarebbe stata n on solo inutile, ma dannosa... 

i-

Sui campi dello stermi
nio di set milioni di ebrei 
rimane la coltre del silen
zio di Pio XII. 

Coal Vintegrale edizione 
de II Vicario (1) di RolJ 

• Hochhuth torna a ripropor-
re, qui da noi a cattolici e 
non cattolici, quel peccato 
di omisaione, che e il piu 

, diffuso e talora il piu ango-
acioso, /otto di complicity 
e di paufda ipocrisia, di 
icettictsmo e di presunto 
realismo. Dramma cristia-
no, definiace Carlo Bo II 
Vicario, nella ' coragglosa 
prefaztone. In veritd un 
dramma umano seppure 
tecnicamente e letteraria-
mente privo di quella de-
finitiva esemplaritd delle 
testimonianze sceniche ec-
cezionali: del greci, di Sha
kespeare, di Brecht. 

La polemica divampata 
fin dalla prima rappresen-
tazione di Berlino, nel feb-
braio del '63, piuttosto che 
sopirsi e deatinata ad e-
atenderai ulteriormente e 
ad affondare sempre piu 
nel cuore di un problema 
che coinvolge uomini sin-
goli e comunitd non soltan
to religiose, che distrugge 
il tradizionale concetto di 
responsabilita per propor-
ne un altro nuovo dinanzi 
alio sterminio che non e 
soltanto Auschwitz, ma ha 
altri nomi ancora; Hiroshi
ma o fame in India o ge-
nocidio in Sud Africa. 

< II fallait que le scan-
dale eclatat > scrisse Do-
menach. Era gid maturo, 
era gid nelle pagine di 
Mauriac, di Camus, di Po-
liakov: ora il problema e 
aperto. 

L'« operazione 
pontef ice » 

La pubblicistica inno-
centista, popolata di per-
sonaggi talora autorevolis-
simi, elude spesso la sua 
essenza, quella dell'atteg-
gxamento dell'uomo (e nel 
caso del, Vicario si tratta 
del reggitore di uno tra i 
piu importanti magisteri 
d'ordine morale) rispetto 
all'operato di altri uomini, 
per potenti che siano, il co-
raggio di un giudizio affer-
mato oltre la comoda pru-
denza, oltre la concilian-
te omissione. Questi apolo-
geti si battono in posizio-
ne di retroguardla, tra le 
pieghe della cronaca giu-
xtificazioniata, aenxa respi-
ro, sorda t protocollare. 
L'ultima novitd, a tale pro-
posito, i un pasttccttto tea-
Uale — The Comforter del 
padre redentoriata nuo-
vaiorchete S. A. Molloy — 
che coinoolae anche Nenni 
t De Gasperi non sappia-
mo con quanta attendibi-
litd: & Vesaltazione della in-
negabile, meritoria, assi-
stenza accordata dal Vati
cano a molti perseguitati. 
Ma ad essa Vobiezione Vha 
gid posta Riccardo, nel ter-
zo atto del dramma: « S e 
il Papa offre loro un na-
scondiglio / fa soltanto 
quel che molte famiglie / 
fanno per i perseguitati ad 
Amsterdam e Berlino / Pa-
rigi e Bruxelles. Solo, Emi-
nenza, / il dottore, l'ope-
raio, il commerciante / che 
accoglie un ebreo, rischia 
la morte >-

In aXtro senso non resta 
che la tardiva rivelazione 
di DoUmann suUa € opera' 
zione pontefice », ideata da 
Bormann, per la cattura e 
il trasferimento di Pio XII 
In un monastero del War-
teburg o del Liechtenstein, 
anmillata pcrd da Himmlcr 
e dal capo delle SS in Ita
lia, Wolff. Un progetto in 
realtd irrealizzabile anche 
nelVautunno del 1943, per 
la oggettiva situaziane e 
per le enormi conseguen-
ze polttiche. In realtd dt 
quel tempo di accertato 
non rimane che Vambigua 
e sfuggente nota deWOs-
servatore romano a propo-
sito degh ebrei romani, 
catturati fin sotto le fine-
stre del Palazzo apostoh-
co, nota che consentiva al-
Vambasclatore von Weiz-
sacker di riferire testual-
mente a Berlino: «II Papa 
par quanto pressato da di

verse parti non si e lascia-
to convincere a prendere 
nessuna misura dlmostra-
tiva contro la deportazlo-
ne degli ebrei. Nonostan-
te egfi debba attendersi 
che un tale atteggiamento 
glUverra rimproverato dai 
nostri avversarl, anche in 
questa delicata occasione 
s'6 adoperato in ogni modo 
per non guastare i rappor-
ti col govemo tedesco» 
Lo stesso gesuita Angelo 
Martini, nel suo saggio ap-

f iarso sulla Civilta catto-
ica (6 giugno '64), a pro-

posito di tale rapporto, non 
pud dare che una apiega 
zione macchinosa e per 
niente convincente. 

Nella libera, talora tu 
multuo8a, ma non arbitra-
ria ricoatruzione del ra-
strellamento degli ebrei ro
mani, fatta da Hochhuth 
nel terzo atto — come del 
resto traspare dalle preoc-
cupate righe di von Weiz-
sUcker — fondatamente si 
sostiene che un fermo at
teggiamento del papa in 
quel momenta avrebbe po
tato avere esito positivo 
immediato e aprlre I'inte-
ro problema dei campi di 
sterminio, gid sufficiente-
mente noto anche agli or-
gani della propaganda al-
leata. «Se tace anche sta-
sera, stanotte / faccio il ca-
rico » dice, nel dramma, il 
capo della polizia tedeaca 
a Roma. 
• E invece quando I'Osser-

vatore del 25-26 ottobre 
1943 stampa Velogio tiel-
I'opera assistenziale e pa-
terna di Pio Xlt « che non 
conosce confini» i primi 
615 deportati da Roma so-
no gid a Auschwitz e 468 
di essi s'avviano ai forni 
crematori... 

La formulaztone talora 
improbabile, Xalaltra sche-

' matica dello scontro tra il 
giovane prete Fontana e il 
papa, nel quarto atto del
la commedia, e la disputa 
con Vautorevole cardinale 
di Curia — con qualche 
forzatura grottesca che non 
giova — nel secondo atto, 
hanno consentito al gesui
ta Martini di collezionare 
i giudizi di cinque prote-
stanti (Vex ambasciatore 
tedesco Weizaacker, il suo 
collaborators von Kessel, 
Vex ministro inglese presso 
la S. Sede, Osborne, Vam-
basciatore svedese a Lon-
dra, Haggelof, il ministro 
di Finlandia presso il Va
ticano Grivenbera) tutti 
avversi alia ricostruzwne 
della personalitd di papa 
Pacelli che il giovane com-
mediografo tedesco compie 
nel Vicario. Una contesta
tion pud darsi valida che, 
semmai, incidercbbe sul-
Velement are procetso adot-
tato da Hochhuth di adat-
tare, con un rapporto ab~ 
bastanza meccanico, perao-
naggio e eventi in un'as-
nonanza aemplidstica. Ma 
oltre cid resta in piedi tut-
to quanto & veramente ca-
rattenzzante ed essenziale 
al punto che — finora — 
I'tnttera apologetica pacel-

. liana non e riuscita ne a 
dtstruggerlo. ne a dare una 

- ritposta valida al quesito 
morale di fondo che esso 
comporta. 

A parte Vtnsostenibile 
test di WZadimir d'Ormes-
son sul Figaro centrata sul
la non conoscenza, da par
te del papa, di quanto sta-
va accadendo frapporti e 
informazioni d a tempo 
giungevano da piu direzio-
ni, come provano i sondag-
gi e le locali prese di po-
sizione intervenuti) lo stes
so cardinale Montini nella 
lettera al setttmanale in
glese The Tablet preferi-
sce insistere prevalente-
mente non soltanto < sulla 
inutility mo anche sulla 
dannosita di una protesta. 
E' tl rifugio del minor ma
le, ma e soprattutlo una 
suppostzione. Non e certo 
una risposta alia proposi-
zione che riguarda il Vica
rio di Cristo, in quanto pn-
mo e supremo testimone 
del Vangelo, cut Vinsegna 
purpurea del cardtnalato, 
gid prima delVascesa ' al 
Soglio, commette I'obbii-
go della testimonianza « fi-
no all'effusione del san-
gue*. 

L'intera questtone - tn 
realtd si s'ttua su ben altro 
piano e in campo cattoli-
co — anche in Italia — 
do Bo a Dorigo, non sono 
stati in pochi ad avvertirlo. 

Oltre I'egocentrismo e 
Vautentica « papolatria > di 
Pacelli che s'inalberava al-
I'estremo, fino all'aatrazio-
ne, al sxmbolismo di che 
ci da — inwolontariamente 
— testimonianza la stessa 
enfatica statua del Messina 
in San Pietro, oltre la sua 
« germanofilia > ravvivata 
dalle suggestioni continue 
che nell'ambito stesso del
la sua vita personate si 
esercitavano senza limitt, 
v'erano la ereditd schiac-
clante di un costantiniane-
simo, antico e nuovo, la 
prevalente insistenza di 
una ragion di Chiesa t cui 
confini restavano indefini-
bili, v'erano le conseguen-
ze di una logica politica 
che aveva fatto tacere, o 
parlare in modo non cri-
stiano la suprema autoritd 
cattolica al tempo dei mas-
sacri coloniali o in quelli 
dell'aggressioni all'Etiopia 
e alia Spagna. La logica di 
una scelta politica terrena. 
che aveva fatto tacere sui 
massacri di Vienna perpe-
trati dal clerieale Dolfuss 
o su quelli degli ustascia 
di Pavelic, sui pogrom an-
ti-ortodossi e antisemiti, 
sui terrore bianco di HOT-
thy come su quello alimen-
tato dall'Intesa contro la 
giovane Repubblica sovie-
tica, alfamata e stremata. 
La logica che porta la stes
sa Mit Brennender Sorge 
a non nominare mai il na-
zismo. 

La prefazione 
di Carlo Bo 

II dramma di Rolf Hoch
huth — benche laborioso 
— non scava in tale dire-
zione. Ha vagamente co-
scienza del problema (ac-
cenni del cardinale e di al
tri), ma si arresta in su-
perficie, resta nel contin-
gente, e in tal modo Vepi-
sodio stesso, pur nella sua 
enormitd, rischia di esse-
re frainteso, scisso da un 
contesto piu ampio in cui 
soltanto e possibtle rince
ntre le radici realt e verso 
cui. oramai, laid cattolici e 
autorevoli personaggi della 
stessa gerarchia rivolgono 
il loro sguardo in un < e-
same dt coscienza > che la 
parte piu tllumtnaf/i del 
cattolicesimo vuole spinge-
re mnanzi, fino a una ri-
sistemazione esemplare 
della posizione della Chie
sa nel' mondo moderno, 
perche s'avveri Vauspicio 
della Pacem in Terris. 

La logica di quella linea 

costantimana, ben oltre le 
stesse personali inclinazto-
nt, non fece intendere a 
un papa, di indubbta prt-
parazione e intelligenza, il 
senso tragicamente nuovo 
del conflitto che si anda-
va combattendo. 

Scrive ancora nella pre
fazione Carlo Bo, con gran-
de serenitd ma anche con 
la profonda amarezza del 
credente ferito: « Certo, la 
Chiesa come istituzione e 
costretta a obbedire e del
le leggi umane, quindi sog-
giace al regime della poli
tica e ha il compito di por-
tare in salvo la nave, la 
barca di Pietro, ma nel caso 
deU'ultima guerra c'era un 
altro obiettivo da prendere 
in esame e tener presenter 
la sorte dell'uomo, il desti-
no della materia prima 
della nostra storia. Siamo 
di nuovo al primo motivo 
del dramma, i sei milioni 
di ebrei cancellati. Resta, 
cioe, da spiegare se sia 
mai possibtle confrontare 
le opere di sollievo e di 
soccorso particolari e il 
delitto di genocidio. 

«Per quante spiegazio-
ni si possano architettare, 
non si esce dalla cerchia 
del male ne, tanto meno, 
si arriva a saltare il pro
blema della corresponsa-
bilita. Da questo punto di 
vista, la Chiesa non e la 
principale accusata, e sol
tanto seduta fra gli altri 
sullo stesso banco, e non 
d poco>. 

Qui par che Bo riecheggi 
un'altra desolata, e ben 
nota, constatazione. Quella 
di don Primo Mazzolari 
dopo la conferenza di Ban
dung: il cattolicesimo sul
lo stesso banco degli im-
putati con il colonialirmo, 
dinanzi ai rappresentanti 
di un miliardo e mezzo di 
uomini dei paesi oppressi 
o offesi dal colonialismo! 

Gtd prima delTattacco 
nazista alia Polonia, il pia
no hitleriano appariva co
me una mostruosa congiu-
ra contro il destino del-
Vuomo, gu\ ponevm in dt-
scvssione, con i problemi 
territoriali, i valori decist-
vi acquisiti o attesi, sca-
vava non soltanto solchi 
alle malferme frontiere 
versagliste ma soprattutto 
alVinterno delle singole co-
muntta nazionali: tra le 
roscienze consapevoli di 
gente della stessa origine, 
della stessa tradizione. Ben 
presto aU'entttd delle ro-
vine e del massacro della 
c guerra totale » combattu-
ta, alia strage — sulla qua- ' 
le anche dopo Vesperienza 
di Benedetto XV diveniva 
piuttosto agevole estende-
re un giudizio piu o meno 
discriminate — in manie> 
ra soverchiante si ao^iun-
geva la mostruosa ecatotn-
be dei popdi ointi, U ge

nocidio pianificato, lo ster
minio senza limiti. 

A questo punto i canont 
del giudizio tradizionale — 
•te non era, purtroppo, av-
venuto prima — doveva-
no essere superati o ab-
battuti. E Vesperienza ma
ture da anni di una Resi-
stenza fondata su un prin-
cipio di opposizione alia 
tirannide fascista e al ge
nocidio, oltre le ' conven-
zionali remore anagrafiche 
e oltre gli stessi formalx 
« doveri e diritti > del cit-
tadino, ormai vuoti di sen
so, gid segnava un riferi-
mento di altissimo signiH-
cato morale cui le testi
monianze, fino alia effu-
sione del sangue, dt mi-
gliaia di combattenti di 
contrastante, e talora di op-
poato orientamento politi
co e culturale, davano le 
stimmate della piu ardua, 
ma anche della piu nece*-
saria delle scelte perch** i 
valori esaenziali fosaero 
solvl. 

Un opuscolo 
polacco 

€ Tace in Vaticano il Vi
cario di Dio>: registrava 
con disperazione un opu
scolo della Resistenza po-
lacca, nell'agosto del 1943. 

< E tu non devi scordare 
— dice, in quel tempo, nel 
dramma di Hochhuth, un 
alto funzionario vaticano al 
figlio prete sconvolto — 
un'altra cosa, Riccardo: co
munque si comporti con gli 
ebrei soltanto Hitler pud 
salvare l*Europa dai so
vietici > 

Abilmente, oggi, dal Va
ticano si rettifica: Una 
protesta sarebbe stata non 
solo inutile, ma dannosa... 

Il giudizio sul lavoro di 
Rolf Hochhuth e sicura-
mente contrastante, opera 
contro di lui una pregxu-
dtzuxle osttlttd, la critica e 
adulterata spesso dalla fa-
ziositd. Ma comunque il 
suo dramma, pur macchi-
noso a volte e didascalico 
altre, ha il merito di aver 
riproposto a tutti, e ai cat
tolici in porticolare, non 
tanto Voccasione per una 
distaccata ricognizione sto-
rica, quanto il problema 
della responsabilitct diret-
ta dinanzi agli eventi e ai 
quesiti piu drammatict del 
nostro tempo, un proble
ma calido oggi ancora nel
la condizione angosciosa di 
un mondo sempre in bilico 
sull'abisso. 

Pierantozxi 

(1) Rolf Hochhuth: n Vicario, 
prefazione di Carlo Bo e no
ta di Erwin Piscator. Feltri-
nelli, 1964, L. 2.500. 

La « vetta della piramide » nell'America del 1964 

Safari 
esentasse per 
il dirigen te 

Un grande Indu
s t r ia l amerlca-
no non paga le 
tasio tulle ape* 
so per la caccia 
In Africa (undl-
ol mlllonl), per 
I gloitlll (qua-
ranta mlllonl), 
per I liquor) 
(tredlcl mlllo
nl), par II night* 
club (ventuno 
mlllonl), per I 
regall (qulndlcl 
mlllonl), per le 
croclere (venti 
mlllonl) 

Cosa sono gli Stati Uniti 
d'America nel 1964? Qual 
e la problematica sociale 
ed economica che si agita 
in questo grande paese? 
Alia puntualizzazione dei 
dati di fatto piu elemen-
tari, proprio percid essen-
ziall, riguardanti questi in-
terrogativi si e dedicato un 
polemista e sociologo ame-
ricano con un'opera breve 
ma preziosa. II libro, ora 
tradotto dall'editore Giulio 
Einaudi e uno studio di 
grande interesse sulle clas-
si social! e la dlstribuzione 
del reddito negli USA 
(Gabriel Kolko: Ricchezza 
e potere in America, Ei
naudi, 1064, pp. 210, lire 
1.500). 

Una valanga di carta 
stampata — che si presen-
ta talora con pretese scien-
tlfiche, il piu delle volte 
sfacciatamente priva di se-
rie basi di ragionamento e 
di indagine — ha tessuto 
le lodi degli USA descritti 
come prototipo della «so-
cieta opulenta > nella qua
le predominerebbe ormai 
11 medio ceto, senza basi 
per la lotta fra le classi, e 
dove persino le grandi e 
potenti «corporations» che 
ne dominano Teconomia si 
sarebbero trasformate in 
una sorta di centri sociali 
ove non il profltto ma il 
benessere della societa sa
rebbe legge suprema. Uno 
dei meriti storici piu gran
di di J.P. Kennedy e di 
aver concorso a demistifi-
care questi miti: il libro di 
Kolko si muove sulla stes
sa linea, con grande forza 
polemica e con inoppugna-
bile base documentativa 

derna >. Ma e da questa 
prima parte della sua ope
ra che l'A. muove per arri-
vare a considerare le con-
seguenze di un siffatto 
€ ordine» sociale, demo-
lendo un altro mito del 
neocapitalismo, quello se
condo il quale la dlstribu
zione del capitale delle so
cieta delle azioni (ossia la 
grande diffusione dell'azio-
nariato) avrebbe agito nel 
senso di rendere « sociali > 
persino i trusts. Quanto 
alia concentrazione della 
proprieta delle azioni — af-
ferma Kolko — non si e 
visto alcun mutamento ap-
prezzabile dopo 11 1929. 
Circa 11 milioni di ameri-
cani hanno acquistato azio

ni: il 4% di essi detiene 
il 64,9% delle azioni stes
se; lo studio deli'organizza-
zione delle maggiori impre-
se economiche del paese, 
contenuto nell' opera di 
Kolko, porta alia conclu-
sione che 2.500 persone do
minano l'intero apparato 
produttivo statunitense. II 
che tra l'altro sta a dimo-
strare quanto siano inutili 
le tanto vantate leggi anti-
monopolistiche adottate 
negli USA e che taluni 
vorrebbero trasportore nel 
nostro paese, per fame un 
presunto strumento di de-
mocratizzazione dell'eco-
nomia. 

Diamante Limiti 

Fin dal '63 Ciombe 
chiedeva aiuto a Verwoerd 

SI DEVE CREDERE CHE ALLA conferenza dei Cotro 
documenti importanti e segretl siano stati mostrati ai I 
delegati che non ne erano ancora a conoscenza per prouore | 
Vasservimento di Ciombe ai vecchl e nuovt imperialist! e . 
ai razzisti del Sud Africa. A questa conslderazione induce I 
I'unanime •* no» che il vertice dei non-allineati ha pro- ' 
nunclato contro Vex capo katanghese, ora primo ministro I 
di Leopoldville. Non che non fosse chiaro a tutti, anche in \ 

te Dase aocumentattva. i precadenza. il ruolo che svolge Ciombe nel Conyo come 
Sono verita elementarl I ouello cui mira tn Africa; e tuttavia significative che I 
aono verita eiemeniari | _.__.__ „,.., mchi i e a d ers africanl cha nel recent* vaasa- I 

I 
quelle che emergono da 
questo libro: ma quanto 
preziose, appunto, contro 
l'opera di mistificazione 
che viene fatta a proposito 
della societa americana. La 
prima verita che Kolko do-
cumenta e il persistere di 
una divisione di classe del 
reddito nazionale, distrug-
gendo le favole di un 
« reddito medio» che sa
rebbe , prevalente e nello 
stesso tempo tale da assi-
curare alia grande maggio-
ranza della popolazione 
l'accesso alle piu alte vet-
te della < societa dei con-
sumi >. Naturalmente le ci-
fre esposte daU'A. non deb-
bono essere valutate col 
metro italiano ma con i 
modelli proposti dalla stes
sa societa americana. Cos) 
l'A. — come del resto il 
Rapporto sulla economia 
americana per il 1964 pre-
sentato dal presidente de
gli USA — classifies c po-
vere» il 20% delle fami
glie, anche se in questo 
concetto rientrano famiglie 
di quattro persone aventi 
un reddito mensile equiva-
lente a 230.000 lire. Ma 
quali sono i consumi pos-
sibili — negli USA — con 
questa cifra? Kolko, a que
sto punto, traccia un qua-
dro assai significativo di-
mostrando come le fami
glie « povere » siano taglia-
te fuori dai consumi ma-
gnificati dai teorici del neo
capitalismo. 

Ugualmente signiflcativa 
e carica di polemica 6 la 
analisi del tenore di vita 
dell'altro estremo della so
cieta americana, nella qua
le troviamo non solo i capi
talist! veri e propri ma 
anche quel massimi diri-
genti dell'economia ameri
cana che godono della stes
sa, o quasi, opulenza dei 
Mellon, dei Morgan, uei 
Baruch. Kolko ci descrive 
a vivide tinte il tenore di 

neppure quci pochi leaders africanl che nel recent*, passa 

I to avevano moatrato di voler credere alia * volenti di • 
paci/icazione - di Ciombe non abbiano detto una purola I 

I per perorare la causa della sua ammissionc al vertice 
cairota. Qualcosa ha certamente convlnto i pochi esitanti I 
che Ciombe e * daH'altra parte ». I 

I Qualche documento del genere che intendiar/io fper . 
esempio una lettera al razzista Verwoerd capo del i'ud I 
Africa) e stato pubbticato, proprio alia vigllla de'.i'incon- ' 

I t r o dei non-allineati, da Jeune Afrique, che facevtx sepul- I 
re il aeguente commento: • f capi di atato africanl po- | 

Itranno veramente ammettere come uno dei loro Vuomo 
che chiedeva aiuto e protezione a colul che tratta la rasza I 
negra come Hitler trattava gli ebrei? E la legoenda di I 

I Ciombe il riconciliatore andra a coprire I'immaitlne del I 
vero Ciombe?*. Lo lettera apparsa su Jeuue Afrique e \ 
del 17 maggio 1963 e dice fra l'altro: 'Signer Primo mi-

Inittro (Verwoerd), con la presente ho I'onore di chiedervi I 
se la Repubbllca dell'Africa del Sud sarsbbe disittata ad • 

Iaiutare il Katanga a uscire dalla crisi che attrauersa i 
attualmente..». | 

Un altro documento, di due annt fa: la lettera alia 
I Societa della Banca svizzera a Zurigo, in cui Ciombe I 

chiede I'apertura di un conto tegreto. Un terzo, piu re- I 
cente, dt poco piu di un anno fa, e la lettera che rimette . 

I a l direttore della Banca di credito del Luctemburao un I 
bet pacchetto di azioni della COGEAK (tra le maggiori ' 

Iimprese ttranlere che sfruttano il Katanga) da deposi- I 
tare nel solito conto. intestato a Ciombe. x | 

I 
I NEL RECENTE COLPO DI STATO che ha troncato le | 

liberta democratiche nel Brasile una parte decisiva hanno \ 
Itvolto gli editori di giomali brasiUani e di t*.tto U cuntincn-

te americana. La denuncia viene formulata da Carlo* Al- I 
berto Costa Pinto, segretario generals dcila federazione I 

I nazionale dei giornaUsU professionall brasiUani, che si • 
trova attualmente esulc nel Ctle. I 

a viviap. unie n ienor*» m • La SIP '*«««*« inUramericana della stampa) ha speso 
vita di auesta < vett i del l i I m « t e r * P " corromptre. propaganda* elogans faicmi e I 
« « ™ ! ^ e ^ i J? i ' difendere gli interessi statunitensi nel Braille. I 
piramide»: ci elenca le . • • • 

I S1NGOLARE SCANDALO POLITICO e fOologico. a I 
Beirut nel Libano. E' stato pubblicato, su irn giornale • 

spese annue « non tassate > 
di un grande dirigente in-
dustriale (tradotte in lire: 
11 milioni per un safari in 
Africa; 40 milioni per gio-
ielli; 13 milioni per Iiquori; 
21 per night-club; 15 per 
regali; una ventina per 
crociere). Oppure ci ricor-
da che, secondo un servizio 
pubblicato dal Wall Street 
Journal, molti dei benefici 
dei quali godono i funzio-
nari che sono riusciti ad as-
sidersi nei massimi posti di 
responsabilita deU'econo-
mia americana sono costi-
tuiti, tra l'altro, da padi-
glioni di caccia, dall'uso di 
yachts, di aeroplani e fer-
rovie private, • e dall'uso, 
per ricevimenti. di locali 
edotati di rubinetti d*oro>. 

Forse ci sara chi leggera 
queste pagine di Kolko 

I llbanese, il teste di una lettera firmnta dalVambuclalore 
americano nel Libano Armin Meyer e indirizzala el suo 

I superiors Philip Talbot aottosegretario dt Stato aggiunlo ' 

e incaricato delle questtonl del Medio Oriente. Li tetlera I 
e scandalosa, e tuttavia nel perfetto stile della * delieatez- * 

I r a - USA: vi si reclama Vaumento dl fondl speclali da i 

-distribuire in modo cmtdixioso- (non n dice a chi) e I 
Ivi si chiede la decisions di far svolgere a scopo -dfmo-

strativo • manovre navali della VI flotta nelle acque Una- I 
nesL Vi si dice anche che il generate Sccab, p*etldente I 

I della Repubbllca libanexe *non natcondt te scarse s.m- . 

patie che ha per gli americanl: Inflne st suggcritcono I 
-etti dl gentllezza- verso alcunl giornalult llbareti che ' 

I sono ' attaccati. per ragionl abituali, agli tnteresst USA ». I 

L'aspttto -filologico' della questione * sorto qunndo \ 
rambasciata USA ha smentito dl avere mai scntto r/aesta 
lettera. Non potendo portare seri argomtnli contro it I 

si) e • 

contenuto della lettera (e lo stile USA in iroppt pcej I 
I non potendo smentire che firma, timbro e carta i'ntetiata i 

aono autentici, Vombosciata ha detto che un falsarla ai i I 
Iprocurato tutto questo e succestivamente ha scritto la 

lettera. La prove di cid sta nel fatto che In prosa non e I 
nello stile -letterario- USA e che la lettera eomvrende I 

I parole « frasi non -tipiche ». Alcunl oiomaU scrioimo the • 

mll'argomento si astiste ormai a Beirut *a una vera I onerra prammaticale fra i depositan aelt'amcri&mo ac-
cademico « i linauisti Ubanesi englofoni*. I 

H U U U c u e I U I I U u i u i n F « » - BM M I 
te di una pubblicistica 
« populista > e < poco mo

rn. g. 

II destino 

della famiglia 
«II destino della fami

glia » e il titolo e il te
nia, dell'ultimo fascicolo 
dl Ulisse, la rivista di Ma
ria Luisa Astaldi che ha 
gia al suo attivo una cin-
quantina dt monografie. E, 
com'e nella tradizione mi-
gliore del periodico, il let-
tore trova m primo luogo, 
attraverso i saggi di specia-

, listi particolarmente qua-
liflcati, un quadro vastls-
simo dove si sviscera la 
questione nei suoi punti piu 
attuali e vari. Cosl, e nna-
lizzato c lo stato > del rap
port! famillari negli Sta
ti Uniti e nei Paesi scandi-
navi, in Unione Sovietica e 
nella Cina popolare, In In
dia. nelle regioni musul-
mane. 

A questi contorni geogra-
flcl si aggiunge un'inchle-
sta condotta sull'ltnlla, non 
solo affrontando gli aspet-
ti giuridici e quelli psico-
logici, ma il contesto so
ciale ed economico, dall'ln-
cldenza del lavoro femml-
nile sulla famiglia al pro
blema del controllo delle 
nascite, dai vantaggi dei 
centri prematrimoninli ai 
rapportl tra genitori e fl-
gli, fino a toccare quelle 
note di costume (il delitto 
d'onore, l'influenza degli 
elettrodomestici e della mo-
torizzazione sulla vita fa-
miliare) che non meno in-
vestono un discorso gene-
rale. 

Gia dall'elencazlone de
gli argomenti si arguisce 
come non possa darsi una 
deflnizione generale di un 
fenomeno che pur si pre-
senta ovunque in movi-
mento, polche l'istituto 
della famiglia conosce in 
ogni societa contempora-
nea un periodo di trava-
gli e di trasformazioni. 
Si registra bene pero (at
traverso le note, ad esem
pio, di Marcella Ferrara, 
sull'URSS e di Maria Are
na Regio sulla Cina popo
lare) come le grandi rivo-
luzioni socialiste abbiano 
posto basi completamente 
nuove non solo alia fun-
zione e al diritto della don
na ma aU'equilibrio armo-
nico della famiglia, pur se 
l'organizzazione dei servizi 
sociali sia ancora inadegua-

' ta per garantire una con-
quista completa sul terre-
no pratico. Mentre l'estre-
ma complessita della situa-
zione indiana — e anche, 
per opposti motivi a vol
te, di quella americana — 
balza evidente dagli stu-
di di Corrado Plzzinelli 
e di Franco Ferrarotti. In-
teressantissimo e, poi, II 
panorama sulla Scandina
via offerto da Sergio Fe-
rucchi ch« registra sia l'al-
tissimo grado di autonomia 
raggiunto dalla donna 
quanto l'inquietudine irra-
zionalistica di una societa 
profondamente borghese. 

Ma e tutto il settore de
dicato alTItalia che riveste 
il maggiore carattere di no-
vita nel fascicolo. Anche 
qui non c*e autore che non 
segnali un'evoluzione, anzi 
un processo assai rapido di 
trasformazione su cui pe-
sano perd le remore piu 
gravi di carattere giuridi-
co, ambientale, e soprattut
to economico. Se, infatti, 
e interessante apprendere 
dal professor Giovanni 
Bollea quali sono i criteri 
che presiedono ai consul-
tori prematrimoniali oppu
re da Ada • Gobetti quali 
devono essere i rapporti 
piii giusti tra genitori e 
figli, impressionante di-
venta l'analis! condotta da 
Magda Talamo sul doppio 
peso che deve sopportare 
in Italia, data la organiz-
zazione cosl insufficiente 
dei servizi, la donna lavo-
ratrice e madre di fami
glia, e ancora piu una sola 
delle cifre fornite da Luigi 
De Marchi, che calcola 11 
totale degli aborti procura-
ti effettuati ogni anno in 
Italia assai vicino al mi-
lione. 

Una segnalazione a te 
merita ancora il saggio di 
Ercole Graziadei dedicato 
alia improrogabilita di «na 
riforma delle leggi che re-
golano l'istituto della fa
miglia, sia in materia di 
rapporti tra i coniugi, sia 
per cid che concerne la sor
te dei figli. Sempre piu 
stridente e infatti la con-
traddizione con la Costitu-
zione, d'un canto, e, dal-
l'altro, con le esigenze del
lo sviluppo della coscienza 
civile e della vita stessa so
ciale. Si pud, inflne, racco-
mandare la conclusione a 
cui giunge Joyce Lussu: 
< Che cosa sara la fami
glia quando saranno scal-
zati tutti i puntelli che 
porreggevano la famiglia 
patriarcale. la patria pote-
stas, la dipendenza econo
mica della donna, la dop-
pia morale, l'indissolubilita 
del matrimonio, la condan-
na a vita ai lavori dome-
stici, il rapporto gerarchi-
co con i figli? Certamente 
qualcosa di piu ones to e 
intelligente, e presumibil-
mente anche di piu sta
bile ». 
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