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La parabola di 

una nazione nella 

«Storia della 

Germania moderna» 

diGolo Mann 
1945: 1'ingreiio delle truppe lovletlche a • • f l l n o 

La tragedia tedesca 
L'amarezza di un intellettuale conservatore atterrito dalla «svalutazione di futti 

i valori» — Polemica antirazionalista con il marxismo — Perche Hitler? 

Nel la storiografla e nella 
. pubbliclstlca polltica della 

Germania federule di ogRi 
Golo Mann, uno del flgli di 
Thomas Munn. storlco brll-
lontc c di vasta cultura c 
scrittore di coso politiche dal
le osservazionl spesso para-

i dossall e dallo stllo e legante. 
, ha fama di uomo di sinistra. 
• se non proprio di opinion! 
' radlcall. E" una col locasione 
' che difflcilmente gll- si pti6 

negare: mcmbro di un grup-
' po dl Intellettunll che (lan-

eheggia il partlto soc ia ldemo-
cratico. ahtlnazista per tradl-

' zlonl • umanlst iche oltre che 
per dlchiarate cnnvlnzioni 

, politiche. Golo Mann parti-
.( cnlarmente In questi ' ultlml 
, anni. ha assunto troppe volte 
: posit ion! aperte verso la dl-
.'. s tensione intoniazlonale e av-
' verse ad ogni politica revan-

Bcista perchd una a lmeno gc-
ncrlcu qualirica di sinistra 

, possa essere messa In discus-
sione. Ma Golo Mann ormni 
per meta tedesco e per meta 
americano como formazione 
esperlcnza e attivita. non me-
rlta davvero di essere nssl-

' milato alia sinistra trndizio-
nale e neppure a quclla che 

. comunemente si chlama. o si 
auspica. la sinistra europea. ^ 

Ritorno di 
miti ancestral! 
Ci so ne convince agevol-

mcnte leggendo la sua - Sto-
-, ria della Germania mndernn - . 

dalla Rivoluzione francese nl-
• ! '»dra A d e n a u e r - . - una sto-
" ria della Germania degll ul-

timi centoclnquant'annl per 
l'uomo comune », come fti de-
flnita al suo npparlre MH5R) 
quest'opcra v ivace e sentcn-

i ziosa, che non annoia mal an-
che se raramente soddisfa m . 
Golo Mann vi si rispecchia 
come un osservatore npuarvn-
temente distaccato. che di 
fronte alia tradizione storlca 
del proprio paese alternn mo-
mcntl di crltica propria a 
certa storiografla anglo-sas-
sone (penso in primo luogo 
ad A.J.P. Taylor) e ritorni 
di ancestral! miti patnott i -
ci in un susscRuirsl di osser
vazionl ne! quale II racconto 
dei fatti presto si discioglie. 
Ma. a guardar bene, nl di 
sotto di qucste variazioni c 
di quest! mutamcntl non c 

• difficile scorgere il volto del 
conservatore i l luminato. crlet-
tlco. schivo di ogni genernliz-
zazlone. vagamente cosmopo-
lita nerchd n nessun fllone 
effett ivamente conservatore 

' riesce ad ancorare II proprio 
; penslcro nella storia del suo 

paese e che di qui e tndot-
. to ad oscillnre tra rste l ismo 

individualist ico e vago demo-
cratismo in una alternan/a 
che nega alia conosrenza del 

. proccsso storico ogni enratte-
re di razionalita 

Golo Mann dissentc infat-
. ti da tutti coloro i quuli. 

ncl lo scrivere degli ultimi 
trent'anni della storia della 
Germania. hanno posto al 
cpntro il problema del na-
zinnalsocialismo c del le sue 
origini. Per lui • In nazione 
tedesca e la nazione del le 
contraddizioni - e - non vi c 
una sola tradizione nella sto-

Berllno 10415: le trupp* aovigtiche imantetlano I'ultlma re-
•ittenza nazitta 

ria tedesca moderna. ve ne 
sono m o l t e » e percift «g l i 
storlcl fanno troppo onore a 
Hitler quando vogl lono far 
credere che la Germania non 
abbia fatto nltro da cento 
annl che prepnrarci al fine 
inevltabi le del nazionalsociB-
lismo -. Qui assai meno che 
in altri scrittori cl troviamo 
di fronte ad una posizione 
che voglia nogare la . persi-
stenza c I'nggravamento di . 
certi e lementi reazionari nella 
storia tedesca Sembra piutto-
sto presente e operante una 
certa tendenza a negare nella 
storia in generale una linea 
di svi luppo preciso. una ra-
zionalith conoscit)ilc e idfii-
tirlcabilc con procisione <li 
contorni Tuttn ques lo libro 
e an/.i un dialogo sot l l le c 
inintcrrotto. ma sempre cspli-
c i inmente polemico con una 
concezione della storia. il mar
xismo. che proprio quc^ta 
razionalita del processo stori
co intende ricostruire c mo-
strare. K qui sta l in teresse 
principale dcll'opera: ancor 
pin che in un certo frequen-
te Insciar Riudicare gli av-
vonimenti tedeschi dalle sor-
prrndenti osservazionl di al-
cuni contemporanci . ora da 

qualche ginrnale svizzero ora 
da un viaggiatore americano. 
in misura ancora maggiore 
che non nel ricorso ai versi 

• dei poeti o alle - profezle -
di Schopenauer e di Nietz
sche. bisogna saper guarda-
re alia discussione che es-
sa intrattiene con quella che 
Golo Mann chiama -la teoria 
Ingegnosa. ma grossolana e 
superflciale. escogitata da due 
arroganti qiovani tedeschi nel 
1847 sulla base di pensitri 
c osservazioni del loro tem
po -. Kgli si meraviglin che 
((iieila teoria abbia ancora 
oggi un tal peso da poter - d i -
videre il mondo in due cam-
pi rival! -. ma egli probabll-
mente dovrebbe essere 1'ulti-
mo a provare una tale mera-
viglia sc da (juella - teoria -
le sue riflessioni sulla storia 
della Germania appaiono tail: 
to condizionate. seppure j.o-
lemicamente condizionate. . 

Vis/one 
idillica 

Un Convegno nazionale 

promosso da Italia-URSS 

II contribufo dei sovietici 

olio Resistenzo itoliono 
L'AssoclazIone Italian* per 

I rapporti cultural! con la 
U R S S . in collaborazione con 
a«sociaz(oni partlgiane. ittttu-
H storlci e s ingole personalita 
Italiane e sovlet lrhe. si P fat-
ta promo trice, nel nome di 
FJndor Poletaev. il partigiano 
insignito della mais ima deco-
razione italiana e sovietira al 
valor militare che radde a 
Cantalupo I.lcurp ventl anni 
fa combattendo con'ro i naz> 
rascisti. di un Convegno di 
storicl e dl esponpnti d>I!a 
Re$istenza $ul tern* dc i l i r>.ir-
tecipazlone d^i cittadmi sovie
tici alia lotta di Lib»raz one 
In Italia 

II Convegno \\ svolgera a 
Genova alia fine di magg.o e 
si articolera su due relaz on!. 
una italiana ed una sovletica. 
cul segulranno interventi e 
comunicazionl di storicl e dl 
e iponentl della ReiUtenza del 

. d u e Paesl. 
Come risulta dalla stes*a vi-

eenda dl FJodor Poletaev, a 
ventl anni dalla lotta dl 1.1-
bvmzion* U contributo che 

patriot! sovietiri dettero ne'.le 
nostre formazioni parMgianc 
resta in gran parte da sco-
prire. afTldato com'e. ancora. 
a ricordi pcrjonali e Ioca!i 
R:«chia. co»l. di andare di-
sperso un patrimonio prezio-
so. legato alle origini della 
nojtra R.-pubblica e a valo-
ri democratici fondamentali 
quali sono. nel mondo moder-
no. I'amicizia fra i popoli su 
b.m di itidipendenr.i e di Is-
borta e la causa della coes.-
stenza paciflca 

Soopo del Convegno e. per-
cio. quel lo dl accertare il con
tributo di sovietici alia Res>-
stenza italiana. zona per zona 
e nel suo comples»o. e di ap-
profondire sotto il prnfiln sto-
nco-po in ico il sigmflcato e il 
valnre di tale contributo 

L'AssnriaTione Italia-UHSS 
invita On d'nra gli studiosi. 

- gli uomini della Kesistenza. 
, gli enti interessati al tema ad 

adopcrarsi perche 11 Conve
gno di Genova risulti aporto 
e n c c o di apporti. degno degli 
oblettivl che si pone II Vcn-
tcnnale della Rcsistcnza. 

I.o si avvcrte subito flno 
dalle battute Introduttive, 
che co=a signlfica. infat-
ti. la propojizione meto-
dologica, avanznta all' imzio 
dei libro. che la storia di una 
nazione non pu6 essere che 
una storia - politica - in quan-
to una storia econormca e so-
ciale dovrebbe avere un am-
bito necessariamente piu va-
sto di quel lo nazionale? For-
se che anche la storia poli
tica di un paese non connsce 
p:u vasti condizionamtnti . 
specialmente quando si tratti 
di un pae.se come la Germa
nia la cui ritardata umflca-
zione nazionale non puo esse
re considerala indipendente-
mentc dalla poten/a rapidn-
mente raggiunta da alcuni 
degli stall nazionali con es-
sa confinanti'* Quale valurc 
essa pud avere se non quel
lo di cercare dl conqu.stare 
il lettore ad una visione del
le cose nella quale i singo-
li aspetti e i divcrsi mo
ment! della realta possono es
sere considerati a se in qual
che modo isolati gli uni da-
gh a l tn o addinl tura assun-
ti come rnizi suscettibili di 
•mo svi luppo diverso da quel
lo d i e effett ivamcntc hanno 
avuto.' 

Ne nasce una visione sto-
rica - a blocchl - dlversi. 
seppure clascuno di e s s ies tre -
mamente vario e sottilc. che 
parte da una rappresentazio-
ne idillira della Germania 
sottecentesea r prerivoluzlo-
narla per arrlvare ad una 
caratteritzazione che se tdil-
lica non e certo d e s e r v e 
con elementi dl autosufflcien-
za la situazione della Ger
mania federate dl oggi. II fl-
lo rosso che la tradizione 
del pensiero marxista ha in-
dicato come e l emcnio corat-
ter!»t!co dello svi luppo del
la storia tedesca e, volta a 

volta ammesso e ritlrato. fat
to comparire e sparire, rico-
nosciuto come componente 
del le diverse situazinni. ma 
negato come tratto di svi lup
po c norma di spiegazione 
nel passuggio da un periodo 
all'altro. S e ne avverte l'eco 
in tutte le pagine di Golo 
Mann nnche se 11 suo libro 
vuole essere. complesslva-
meute . una confutazione: dal
la miaere tedesca. alle par-
ziali riforme passate che re-
sero possibile la riscossa an-
tinapnleonica. dalla rivoluzio
ne del M8 considerata come 
rivoluzione precocemente ar-
res(atasi ed involutnsi al «bn-
napartismo- di Bismarck su su 
lino alle v icende del partiti 
nel Reich blsmarckiano o gu-
glielmino. il riferimento alme
no parziale alle lesi del pen
siero marxista relative alia 
storia della Germania e eon-
tinuo. costante. Ma non me
no cont inue e costante e lo 
sforzo di dimostrare che si 
tratta di spiegaztoni parziali. 
unilaterali. comunquc lnade-
guate a splegare quanto si e 
success ivamente , e nel c o m -
plesso. verificato. 

L'espansione 
imperialistica 
Certo. af forma ad esem-

pio e senza esitazioni Golo 
ivtann. I'unificazione tede
sca sotto la direzione prus-
siana ha ' limitato e inipe-
Jilo lo svi luppo della deinocra-
zia in Germania. Ma. e si trat
ta di uno degli esempi piu ca-
ratteristici del procedere del 
suo pensiero. I'imperialismo 
tedesco non ebbe nlente a 
che fare con questo preceden-
te. fu anzi una negazione del
ta tradizione politica prussia-
na per quel lo che essa signl-
flcava di ammfnistrazione pru-
dente e avveduta . Fra rivolu
zione democratica interrotta e 
sfociata In una - rivoluzione 
dall'alto - e i caratteri partl-
colarmente aggressivi deU'im-
perial ismo tedesco Golo Mann 
non sa e non vuole vedere 
legame alcuno. Nella storia di 
un paese nel quale i problemi 
si sono aggrovigliati e stratifl-
catl senza mai risolversi com-
plutamente egli sembra vede
re soltento gli attimi fuggenti 
di un perenne dramma ninano. 
Cosi non gli resta difficile 
mandare assolti gli uomini 
politic! tedeschi che ebbero 
una parte determinante ncl
lo scatenamen'o della prima 
guerra mondiale Un piano di 
agqressinne e di espansione 
cleirimperialismo tedesco e per 
lui difficile a identifirarsi: tra 
i pangermanisti e gli uomini 
politic; e lo Stato macgiore 
eali tiun sa vedere alcun col-
lecamento <liretto 

Sarebbe pero <Trato ronclu-
dere da qucs le osserva
zioni che il libro di Golo 
Mann costituisce un ogeet t ivo 
rifluto a indaqare la storia 
tedesca alia luce delle piu 
recenti e piu tragiche rspe-
rienze. In questo senso que-
sla - Storia della Germania 
moderna - non e diret tamen-
te a>similabile alle o r c r e 
abba^tanza numerose nella 
Germania occidentale di og
gi che si fanno veicolo di 
un'opera di restaurazione po
litica e culturale. ad es al 
•=igc;o Pa Bismarck a ffi'ler 
dl Martin Gohring. che r.on 
molto tempo fa e saminammo 
su queste • stesse colonne. e 
che accordando un primato al 
mot ivo della politica estera. 
flniva col ricaleare orme a^-
sai ant iche della tradizione 
storiografica tedesca I qu.i-
dri di determinatj period! o 
i ritratti di singoli pcrsnnae-
ci tracciati da Golo Mann 
sono spesso pirni di osserva
zioni acute <* il luminanti: le 
pagine sulla Repubblica di 
U'eimar. ad csempio. consi
derata come un semplire pro-
lungamento dell 'Impero non 
«ono soltanto tra le piu v iva-
ci e interessanti . ma costitui-
scono anche il momento di 
maggiore tensione delTopera 
per identiMcarp gli e lementi 
di conttnuita della storia te
desca Tor questo. piuttosto 
che sulle opinion! p«ilitiche 
dell'autore. insisteremo sul
la sua sfiduciR nella ragione 
storica. sulla sua amarez/a di 
intel lettuale conservatore at
territo dalla - s v a l u t a z i o n e 
d; tutti i valori -, attratto e 
insieme respinto dal!e forze 
rhe hanno cerralo di e labo-
rarne dei nuovi 

Ernesto Ragionieri 

La politico del «Vi car io» durante i I secondo conflitto mondiale 
•i ••• i". / . '5 X,-.f'.., 

Ilcappella di arcivescovo 

per il monsignore nazista 
i : i •• 

L'appoggio della sfampai cattolica e dell'Universifa del Sacro Cuore ai dittatori nazifascisti in odlo 

al comunismo'— II giudizio di Nitti e Salvatorelli sulle encicliche papali 

Pio Xll fu una luce nci tempi oscuri. Lo ha affermato U ministro Taviani in Senato: <*Neyli anni in cui la bufera della yucrra 
e la brutaliui delle dittature sembravano aver tlistrutto oyni ripuro alia diynitu della persona, Pio Xll ruppresento una luce e 
una spcranza per quanti anedfa cred'eDano alia possibility dl rlstnbitirc un online civile » eccctera. cccetcra. Non vorrei sembrare 
svortese se osservo che epiesta luce non doveva essere accecante. poichc, a qucll'epoca, non se ne avvidero neppure quanti stavano 
j)iu viclni alia sun jonte. Alludu, in particolarc, a quclVimpartuntc f;r«/jpo di pcrs'mnlttu del pensiero u/Jic-mlc cattolica che luvorava allnrn 
nella stampa cattolica e neU'Univcrsitu del Sacro Cuore. Questo uruppo alia bnitnlitu delle diltature oppose soltanto plauso e consenio. 
Lo stcssn on. Taviani — allora nssistcnte di diritto corporativo n'.la Univcrsita cattolica — dopo aver esaltato la guerra d'Africa e « t 
principi mmsoliniani del vivcre pericolosamcnlc ». trovava ancor tnodo nel mnrzo del '41 di associarsi a un fascista e tinttscmita del 

calibro di Guido Manacor-

Mops. Eugenio Pacelli, Nunzio apostolico a Berlino, con un gruppo di industrial! tede3chl: 
e II 1929, I monopoli finanziano ormai apertamente il partito nazionalsocialista 

| Un libro di Edio Vallini 
n 

Guerra 
sulle rotate 
II problema del carattere popo-
lare della lotta di liberazione 
L'apporto dei ferrovieri - La 

questione dell'insurrezione 

(1) Golo Mann. Storia delta 
Grrmania moderna 17S9-1S5S. 
trad it. di Marie I o n i s e Ncppi 
Modona. Sanson! Editore, Fi-
renze. 196-1, pp. 686, L. 6000. 

E" giusto che con loccas ione del ven-
tennale della guerra di Libera' lone si 
precisino voei polemiche, anche all'inter-
no del le forze della Resistenza. nelle 
due direzioni in cui il ripensamento puo 
e i scre piii utile: jul valore politico, gli 
obiettivi. i limit!. I'eventuale arre^to del
la prnspettiva e sulla misura del contri
buto che la lotta partigiana arreco alia 

I guerra antifascists nei vari fronti. sul suo 
peso militare. sulla quantita e la qualit.t 
della partccipazione di massa. 

I Recentcmente. 1'amico Giorgio Boccn. 
che sta lavorando intorno alia storia com-
plessiva del la Resistcnza, anticipo alcune 

I considerazioni, per cosl dire. limitatrici. 
alcuni umori iconoclastici. I partigiani 

I e f f e t t i v l . i fiappiiti ali'azionc crano meno 
nunierosi di quanto non traspaia da ri-
cord;. documenti . attcstati ufficiali'' Gior-

I g i o Bocca lo va scopren<lo e ne pare 
posseduto. Qualcosa. nel lo stesso senso. 
di piu evidente ci v iene offerta da un 

I c u n o s o libro di Edio Vallini. Guerra tutte 
rotate, pubblicato da Lcrici ' pp. 2*17. 

I L . 2000) con il sottotitolo di -Contr ibuto 
ad una stor:a della Resistenza -. che la 
polemica conduce in termini pio assio-

I m a t i e i e somm.ui: gii antifascisti attivi. 
<lurante la lotta armata. erano pochi. 
poehi>5imi. anche ad esempio tra : fer-

I r o v i e r i (Vallin: testimonla in partieolare 
-u quelli del compartimento di Milano> 

I m c n t r e il grojso ..ccorsc solo al l insur-
rezione. anzi ad insurrezione a w t n u t a 

Se que»te posizioni sono soprattutto <in 
I m c d o trasparente ne l lautore di Guerra 

Aiillc roraic) lo specchio di uno stato 
d'animo. tipico e In parte giustificatisstmo. 

I d i molti part.giani <a chi. tra que.li ch« 
si sono battuti sul serio. non ripugna 

I u n certo andazzo di reiebrazioni attuali 
che snaturf-.no la verita storica e i carat
teri di lotta della guerra partigisna col 

I f a m e un'csaltazione ger.eriea tutta di pa
r d o n . ?) conv.cne pero rdevare che. sul 
terreno della contestazion" numenca . si 

I cava poco. e si rischia di capire anche 
meno II carattere popolare delia Resi-

I s t t n z a le deriva infiitti non da un suo 
inquadramento mnssiccio e nerm.mente 
ma dalla capacita nve lata dai piccoli 

I g r u p p ; attivi di tra<cinare in ccrti mo 
mentl •scioperi. manifestazioni. haltaKlic. 

I s a b o t a g g i ) l'insieme del le forze popolari 
di una certa zona e di poter contare. 
in quel frangenti. <ulla simpatia. la *c.|i-

I d a n eta. 1'intcrvcnto stesso della popola-
v zione piu amorfa. I-e stesse condizioni 

- t e c n i c h e - della guerra partigiana pro-
I v o c a n o alti e basst. in un movimento 

tendenzlalmente crescente e la storiogra-
I f l a piii serla II ha ampiamente motivBti 

e documentatl . 
Se. ad esemplo. U Vallini avesse con 

piu atten/.inne attinto ai numerosi lavori 
che un dirigente comunista c m e I'ietro 
Secchia dedic6 proprio alle c i f ie della 
Resistenza. .sgli effettivi militnri. ai di-
battiti politici. avrebbe potuto riscontra-
re che un'opera di demistificazione era 
ivi gia largamtnte compiuta: prima i 
partigiani erano poche migliaia. poi qual
che decina di migliaia. un cento mila 
come niassimn nel febbraio-mar/o del 
1943; inline, vi t it tumultuoso ingros^ars: 
delle file. Ma. anche «jui, il problema 
del le forze del l ' insuriezione e tutfal tro 
da quel lo che il Vallini liquida con una 
sorta di demagogia a rove.-cio. Decisivo 
per consentire la stessa impo.-tazione del
l'insurrezione fu il fatto che nunve. gran-
di. inesperte ma entu.-iastiche rna.-se fo = -
r>erc di.tpontbili per lu l t ima battaglia •e 
non per il giorno dopo>: taie fu an/.i 
•I capolavoro dell'azione delle m:noranze. 
la prova che es~e agivano nel s e m o giu
sto, mnrdt'vano ne:la realta. e la garan-
zia che la Resistenza rotes e pesare. in 
t«rmini di massa. anche a liberazione 
avvenuta. 

Sul tema che iihiniin.i efflcaccmente il 
Vallini. sui dissensi aH'tnterr.o de. partiti. 
sull'azione di stimolo del PCI ê  su «iuella 
di remora dell'ala ilestra <iel C.L.N, non 
e'e che da .-.ottoscrivere. In questo caso. 
piuttosto. alcuni documenti . tratti da - I.a 
nostra l o t t a - potevano e->ere citati nella 
loro coilocaziune pri-ci-a e non offerti 
quasi come ^egret: per»<.nali. o frammi-
rchiati a continue coiiiiuerazioni dida-
scaliche o sentenz.ose. di vent'anni dopo. 

Ii gua:o e che. con un libro cnA di^or-
d.nato. i.-i stessa documtnta / ionc sui fer
rovieri non da un rbgguagl.o comple i i ivo . 
L'sutorc che afferma ail'inizio del volu
me come solo I'uno pe r cento dei ferro
vieri fossero attivi ima la stor.a della 
ca tcgona e ancora da scrivere: perche 
non neordare intanto come fo>se 'stata 
decimata dai licenzi- menti roi.tici sin 
dal! avvento del regime fa-ci>ta'*» deve, 
poi, raccontando le ;ntte del!'r>utunno del 
194-t. annotare che i C'omitati rl agit jzionv 
avevano raggiunto tale forza che i gior-
nah fascisti giungevano a ' polem.zzare 
sempre piu nervo^amente contrn |e p:-.-
role d'ordine deH'agitftZHine. e clie i suc-
ce»si r.on fecero se non aumentare. 

Nonostante queste inenngruenze il vo
lume si racceniiinrla per 1 ampiezza delle 
testimonianze rhe vi sono inclose e pet 
I'atmovfera di tensione e d: lotta che 
nf le t te 

Paolo Spriano I 
Nella foto. Primavera del '44: I parti- . 
giani affettuano un'azione di sabotaggio I 
alle Unee ferroviarie nel modenese. ' 

da. Si veda, a queslo pro-
posito. la rcccnsione al vo
lume Ii b o l s c e v i s n i o del Ma-
nacorda stesa dal Taeiflnl per 
{» Rivistn internazionale di 
scienze sociali dcU'l/nircrsifd 
Cntlolicd. II Taviani e enlu-
siaata del Ubercolo f « Inte -
re.s.vntitix.iimo. originali-vsinio, 
scicntillco... - ) , sottoscrive at 
rapporto ebraistiio-cotniinismM 
e, citamlo il Manucorda. von-
irappune • I Fascismi, ma in 
modo specialissimo la nostra 
Rivoluzione • al tieplorevolc 
euroasiatismo: - Erede della 
tratliziont di Bisamio. lorte-
inentc contaminate da influx-
si scmitico-snlrai)ico-moni)oU-
vi, la rivoluzione sovictica 
non pud idculmcntc non erl-
uersi contro t'Occidentr ru-
ropeo: ma in modo specialc 
vontro Roma e il Sledlterra-
neo... A queste conchisioni — 
fermina H Taviani — sotto-
scriviamo sen:a alcuna esita-
zione, ami con entusinsmo . . 

Non ricordiamo questo epi-
sodlo per scmpllce malianiu), 
tanto piii che il Taviani non 
lardb ad «prjre u/i occ'ii e 
riscatto i xtioi errari nella 
Resistenza. Ma il I alio e in-
dicatiro dello spirito reanan-
te in un umblente particolar-
mente cam c vicino a Piu Xll, 
secondo la recente e (iiiforc-
role tcslimonlanza di Paolo VI. 
Potremmo faciltnente molti-
plicarc le citazionl del pen
siero fascista di Civilta Cat
tolica. del cardinal Schuster, 
del reltorc dvll'Universita Pa
dre Gcmelli e di tutti i pro-
fessorini che oli facevano co
rona. Ma I'abbiamo (;in fatto 
nitre volte e. del resto. in 
piibbl!ci.\f/cii su (fuesto pun-
to — dal Rossi al Pellicani, 
dal Salvatorelli alio Jemolo 
— c larua ed esanricntc. Piii 
tntcressante e nolarc come 
queste for:c cattoliche venfs-
scro condotte al fascismo at-
traverso Vavversione al socia-
Ustno e al comunismo. sinn 
a rlconoscere nei Fascismi del 
Mnnarorfia-Tat'inni il bnl«nr-
do contro il vero e unico «c -
wj'ro. Non v'e dnbbio clic qur-
sto baluartlo fosse scomodo. 
Mussolini, Hitler e Franco in-
vadevano a volte con yrosso-
lanitfi il terreno della Chie-
sa. Di qui soroccano queali 
urti che onoi pH esepetl va-
ticani vorrebbcro presentare 
come prova della luminosa 
Indlpcndenza della politica 
pontificate. Ma, in effctti. an
che p.'f of ft piu ideolotjlca-
mente impeannti del Vattcano 
tenncro sempre ben distinta 
la posizione verso i fascismi 
(atleali difficili) r il comuni
smo (ncmico lotale) 

It mialior exempio e daio 
dalla tante volte citata enri-
clica contro il razzixmo hitle-
riano - Mit brenncdrr Sorac -
pmmulaata da Pio XI con-
tempnrancammte alia - Divi-
ni Redrmptorl3 » contrn il co
munismo 11 tryame non era 
casuale e venne chiaramente 
avveriito anche daoli osser-
vatorl dell'epoca. Sota Fran
cesco Sauerio Sitti: - LVnri-
rlirfl che condanna i principi 
del nazionalismo qermanicn 
porta la data del 14 marzo 
1937 e renne pubblicata il 
22 marzo: I'enciclica sul co
munismo. datata il 10 marzo 
1937, renne resfi pubb!iro il 
23 dello stesso mese. Era al
lora segrciario di Staio il 
cardinal Pacelli Scrittc qua
si contemporaneameme. le due 
encicliche sono state rrse pub-
bhche a un giorno d« inrer-
rfl'Jo £**<• co*fiJ»;i*cono qua
si un unico documento e ricb-
bono essere lettc c mcdiiaie 
anicme •. 

L'avvento 
di Pacelli 

E il Salvatorelli. nella sua 
biografia di Papa Rattt siesa 
due anni dopo. rilcia: • Con-
fmntando tra loro i due do-
ctimrnfi. nel'.e loro formule, 
si doveva concludere che la 
posizione di Pio XI rispetto 
al nazionahsmo rimaneva no-
tprolmcnte dijferentc da que l 
la ritpeiio al comunismo bol-
scecico Con que'to culi non 
concrpira aJira possibility che 
di yuerra a fondo. con il pri
mo r{]li evitava ancora di 
rompere I ponti e ti riser-
vava libera da impeonl pre-
ventirl circa la sua condotta 
futura • 

Scoppiata la guerra. sal no 
al trono il cardinal Pacelli. 
non solo i ponti cot diitatori 
non turona rolil. ma ~- la-
sciate da parte le riterve di 
Pio XI — si entrd in un pe
riodo di collaborazlone trion-
fante, soprattutto quando I'at-
tacco hitleriano all'Unione So-
vletica eliminb le ombre del 
patto con Stalin. I fatti tono 
significative: i cescovi plau-

dano, radio I'aficmio — che 
5irio al piorno prima si tra 
preoccupala della Polonia cri-
stiana — smette di colpo ogni 
critica. Anzi. perche il fatto 
non resti inosservato. il Nun
zio papule mans. Orseniao si 
prescnta ben due volte, il 26 
m'uuno e il 3 luulio, al mini-
stero depli esterl a Berlino e 
chlede con «oMcciliidinc se 
I'atteggiamento della trnsmlt-
teiite vulienna era .ipiueinto 
in Germania. II ministro dc-
f;Ii esteri risponde, ridturol-
mr/ife. di no. 

Contemporanenmente. In 
Italia, la .stampa cuftoliia e*«l-
ta la nuova - crociafn -. Tra 
i piii ^elnnti .si (li.*;liiif;Me Rai-
mondo Manzini, dircttore n 
quclla epoca ileH'Avveniro 
d'ltalin e ogtn di'H'Osserva-
tore Romano. Euli scrive (il 
25 plugno '41): • L'Fuwpa, 
la vera profonda tinima eu
ropea, fu c resta di i.itfnto 
nnlibolscrrlcn. Contraria a 
Mosca non tanto per cio che 
il holscevismo potevn rappre-
scutate di iemcrario nell'espr-
rimento distributivo della rie-
chezza. ma per In sua dichia-
rata e irriducibile essenza 
antimaterialista. / \ntibnlsce-
rfchl .vono .foprnffnffo f;JI ita-
lianl. La guerra anlibo'.sce-
vlca ravviva i senii riposti 
della passione occidentale. l,e 
fnsi preliminari <lcl conflitto 
non fnrono le piii idoncc a 
chiarire le posizioni. F. dopo 
il patto gcrmann-sovietlco, 
qualche zona d'omhra. qual
che smarrimento si manife
st ft da parte di coloro che non 
sempre lavaravano a confer-
mare la vita alle idee, ma 
viceversa. Optii anche queste. 
posizioni si retlificnno •. 

Una crociata 
intransigente » Cf 

.S'liII'Itnlia. oronno del ear-
dinnle Schuster. Don Marin 
Busti nutre invece tpmlche 
preoccupazione: sarii dnvvcra 
questa crociata inf rflTi.siprnJe 
romr annuncia la parola? II 
vittorioso hloccn antirusso, 
tagaiunti gli ohiettirl militn
ri. non rinuncen) a stermlnn-
rr Videnlogia comunista con-
siderandola un aftare inferno 
drU'IJnionc Snvieticn? Spe-
riamo che non sia cosl: » Trop-
p» delitti pesnno sui srguaci 
del comunismo. Netnicl di 
Dio e dell'ordine snciale. han
no potuto per troppo tempo 
ayirc metadicamente median-
te I'impunita conscpuita nt-
traverso abili patteggicmenti 
pvlitici: e ora che la si faccia 
finita per srmprr. vancellan-
do dniTEiirop'i qiicU'onta che 
da troppo tempo la contami-
na. F. tioi supplichtamo il Si-
gnorc che voglia anche que-
sta volta picgare la volonta 
degli uoniint al compimento 

' dvi suoi dtsegni •. 
Se i diitatori, coi loro eter-

citi. erano gli struttienti del 
volere di hiu. e chiaro che 
nun si poteva disturbarli con 
prctese di carattere margi-
nale. quali la democrazia o 
la vita di qualch-; milione dl 
rbrei o di russi nrtodossi e. 
simili. Coii. quando I'allora 
corrisponAente de/I'Osservato-
re Romano a Berlino. Edoar-
do Senatro. chtede a Pio XII 
se non intenda intervenirc 
contro lo slermtnio dtgli 
ebrei. il papa gB rirponde: 
• Cato amico, non dimenti-
catr che mllioni di cattolici 
strvono nell'escrcito tedesco. 
Deco trasctnarti in till Con
flitto di co'Cienra? ». , 

La coscienza dei totdati te
deschi fu percin tasciatm in 
pace affincht poicssero com-
p>rc i di'cgnt del Signore 
nell Cnionc Sovietica. Son fu 
• cattlveria • o i'n*ensibilif<i: 
fu una meditata scelta politi
ca coerentemente seguita /*-
no agli ultimi giorni del'a 
guerra quando ancora Pio Xll 
cercava di solvate il talva-
bile del baluardo tedesco in 
funzione anlibolscecica. E chi 
t'cra piii adoperato in que
sto. senso tenne prcmiato: il 
rescovo di Osnahriick. mons. 
HMhelm Berning aveva ac-
cfitato da Goenno il lltolo di 
membro del Consiolio di Str.-
lo prussiano. aceca lanciato 
in que'A'asscmblea i rituali ire 
Sieg-Hei l p?r Hitler, avera 
scritto e offerto a Hitler un 
libro sui trgami tra ideologic 
nazista e cristiana. aveva r i -
sliato i rampi di concentra-
mrnto inritando i prigionierl 
all'obbedienza ed eloplanda 
le ouardie. aceva chiesxo il 
ritorno delle eolonle alia Get-
mania e plaudito alia guerra 
con inflammati discotti D * -
po ttitto questo. nel 19-19, 
Pio Xll lo elevb alia dignitA 
di atcivescovo. 

Rubens Tedatchi 
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