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II tremeildp 

<M Brescia 
ripropbne 
il problema 
delle 
trasf usioni 

La Germania del XX secolo negli scritti 
dello storico sovietico A. S. Erusalimskij 

Le sanguinose strade 
dell'imperialismo tedesco 

Nel volume che raccoglie gli scritti di Erusalimskij su as petti e moment! delta storia 
delta Germania nel ventesimo secolo (A.S. Erusalimskij, Da Bismarck a Hitler, Editor! 
Riuniti, Roma, 1967, pagg. 755, L. 5000) I'imperialismo tedesco appare non soltanto co
me un argometito di indagine storica. ma come una realta politico che ha duramente pesato sulle vicende 
delle nostre generazioni, e di cui non e possibile discu tere con freddo distacco, ne per uno storico marxista, 
ne per nno storico borghese. La ricerca di Erusalimskij si svolge sia attraverso una serie di saggi. sia 
attraverso acute e lunghe recensioni, in cul egli conduce una serrata analisi delle opere delta storlografia bor
ghese, mettendo in rilievo Visptrazione politico che guida moltc ricerche, fondate in apparenza su ragionl solo 
scientifiche. Per Erusalimskij non vi e possibility di dubbio: come c'e una storiografia marxista, che parte da 
posizioni ideologiche ben precise e chiaramente ajjermate, cos) c'e una storiografia borghese, altrettanto impegnata 

politicamente, ma con mag-

IL PLASMA DAL DONATORE AL MALATO 
Perche plasma e non sangue —• Lo stratagemma del « pool» — La possibility di errore e gli inquinamenti 
L'uso dei « surrogati» — Da dove trarre il sangue necessario? — Nei laboratori dell'Unione Sovietica 

II sangue e costituito da 
element! € corpuscolati » (glo-
buli rossi, globuli bianchi, pia-
strine) e da « plasma », cioe 
da un veicolo liquido che con-
tiene gli element! corpuscolati 
e i costituenti chimici del san
gue (proteine e sali). Le ra-
gioni per cui spesso si fa una 
trasfusione di plasma anziche 
di sangue sono molteplici. 

Una prima ragione e di or-
dine economico, non nel senso 
di un'economia di costi ma nel 
senso di un'economia di dona-
zioni di sangue. Difatti se si 
facessero soltanto trasfusioni 
di c sangue intero» (globuli 
rossi piO plasma), bisognereb-
be per ogni gruppo sanguigno 
avere un certo stock di flaconi 
di sangue, e siccome il sangue 
non pu6 essere conservato in-
deflnitamente (e non e consi-
gliabiie conservarlo a lungo). 
di ogni stock si flnirebbe per 
buttar via alcuni flaconi: do-
nazioni perdute. Invece i pro-
blemi di intolleranza di grup
po sono. per U plasma, assai 
minori. e con certi artifici si 
riesce praticamente a elimi-
narli: ecco dunque che i fla
coni di plasma, avendo piu 
vaste possibility di impiego, 
vengono piu rapidamente uti-
lizzati; se diminuiscono o man-
cano i problem! di invecchia-
mento. non si va incontro alia 
necessita di buttar via gli 
stock che hanno superato un 
certo Umite d'invecchiamento. 
e non si buttano via le dona-
zioni. 

I motivi per cui le incompa
tibility di gruppo sono inferio-
ri per il plasma che per il san
gue intero sono schematizza-
bili cost: quando si trasfonde 
il sangue intero bisogna evita-
re che i globuli del malato di 
un determinate gruppo ven-
gano a contatto con plasma 
di un donatore di gruppo di
verse e che i globuli di un 
donatore di un determinato 
gruppo vengano a contatto col 
plasma di un malato di gruppo 
diverso. in quanto le reazioni 
che danno luogo a fatti di in
tolleranza non awengono fra 
globuli e globuli e fra plasma 
e plasma, ma awengono tra 
globuli del malato e plasma 
del donatore. fra globuli del 
donatore e plasma del malato. 
Ecco che trasfnndendo plasma 
invece di sangue intero si ri-
ducono automaticamente a 
meta i rischi di intolleranza. 
Ma questi rischi vengono ulte-
riormente ridotti con uno stra
tagemma: il « pool » di plasmi. 
cioe il cocktail di plasmi di 
donatori diversi. 

Un € pool » di sangui non si 
pud fare: infatti per realizzare 
un flacone di cocktail di san
gui interi. che non desse gia 
in flacone agglutimazione di 
globuli rossi. occorrerebbe 
avere diversi sangui tra loro 
perfettamente compatibili sot-
to il profilo dei diversi sistemi: 
sotto fl profilo del sistema 
A & 0 . sotto il profilo del si
stema Rh. sotto il profilo del 
sistema M N. sotto fl profilo 
del sistema P. e cosi via (molti 
sono i « sistemi» fino ad oggi 
identificaU: fl sistema A B-O 
e il sistema Rh sono soltanto 
i piu frequenti. ma ne esistono 
altri): fl «poof> di sangui 
identid dovrebbe. per di piu. 
essere eguale al sangue del 
malato. e quindi fl « pool • di 
sangui interi. compatibili col 
sangue del malato. sarebbe 
piu difficile da trovare che un 
unico sangue compatibile: e 
un c pool» di sangui non per
fettamente identid darebbe 
pio dannl di un unico sangue 
non perfettamente compatibi 
le: mfattJ se fl sangue non 
perfettamente compatibile 
(per esempio: compatibile per 
A-B-O e per Rh. ma incompa 
tibile per M N) darebbe fatti 
di agglutinazione limitati. ma 
un « pool » casuale di sangui. 
di cui dascuno fosse sotto un 
certo profilo compatibile solo 
con I'uno. e sotto un certo pro
filo compatibile solo con ral 
tro. aarebbe disastroso. 

Non cod accade coo la m e 
acolanza di plasmi: m * fl m*> 
acolare II plasma proreniente 
da otto o d i ed donatori djyersj 

provoca una maggiore diluizio-
ne delle sostanze capaci di ag-
glutinare i globuli rossi del 
malato. Con lo stratagemma 
del < pool» si pud sommini-
strare plasma senza bisogno di 
fare prove di gruppo e rea
zioni di compatibility. Si han
no quindi i vantaggi di poter 
sempre operare una trasfusio
ne (che talvolta col sangue 
intero e impossibile, perche 
non si trova subito il sangue 
del gruppo ndatto) e insieme i 
vantaggi di un piu rapido con-
sumo. di una conservazione di 
minore durata. e di una ben 
piu rara necessita di gettar 
via dei flaconi troppo a lungo 
inutilizzati. 

Un altro vantaggio « econo
mico > (sempre nel senso di 
economia di donazioni) e dato 
dal fatto che quando da un 
flacone di sangue intero si se-
para un flacone di plasma ri-
mangono i globuli rossi. che 
possono essere lavati e con-
servati (si fanno anche delle 
paste e pomate di globuli rossi 
per medicazione); se poj dal 
plasma si separano ulterior-
mente i globuli bianchi. si 
hanno dei globuli bianchi con 
cui c arricchire > il plasma da 
iniettare a que! malati che 
hanno. di globuli bianchi. un 
bisogno particolare. come ac
cade in diverse maJattie 

Inoltre il plasma pud conser-
varsi piu a lungo del sangue 
intero. e sopporta meglio le 
variazioni ambientali che si 
veriflcano durante i trasporti 
e i magazzinaggi. soprattutto 
quando lo si conserva alio sta-
to secco (mediante liofilizza-
zione). Per di pid le ripetute 
trasfusioni di sangue intero 
possono provocare da parte 
dell'organismo dei fatti di sen-
sibilizzazione. di elaborazione 
di anticorpi nuovi in aggiunta 
a quelli che I'organismo natu-
ralmente possedeva: cosicche 
il fare oggi una trasfusione di 
sangue intero non assoluta-
mente necessaria pud signifi-
care dover rinunciare domani 
a una trasfusione necessaria o 
indispensabile (o pud renderla 
pid rischiosa). 

Inflne esistono certe condi-
zioni morbose in cui la tra
sfusione di sangue intero e 
meno vantaggiosa della trasfu
sione di plasma, o pud anche 
presentare qualche pericolo: 
accade talvolta nei soggetti 
colpiti da shock che il plasma 
sia tollerato meglio del sangue 
intero. 

Molte sono dunque le ragionl 
che inducono a preparare e 
trasfondere plasma piuttosto 
che sangue: ma ropportunita 
del pooling (cioe di effettuare 
mescolanze) presenta qualche 
rischio aggravate di infenzio-
ne. Infatti se si effettuasse una 
trasfusione (di sangue o di pla
sma) da un singolo donatore a 
un singolo paziente. per un 
solo portatore di infezioni esi-
sterebbe un solo paziente can
didate a infettarsi; invece 
quando si fa il pool di died 
donatori per died parienti. un 
solo donatore infetto pud mfet-
tare died pazienti. Questa 
evenienza e temuta in genere 
solo per lepatite virale. dato 
che molti porlatori del virus 
dell'epatite sfuggono a qual-
siasi controllo di laboratorio. 
In genere non si lemono le 
altre infezioni. perche le a> 
muni norme di sterilita proteg 
gono a sufficienza Si pud pen 
sare che il plasma trasfuso a 
Brescia provenisse da un pool: 
altrimenti si dovrebbe pensare 
che rerrore nella sterilizzazio-
ne delle flale sia state ripetute 
piu volte Cioe: solo in un 
pool un piccolo errore pud pro
vocare un disastro moUeplice. 
mentre se non c'e pool bisogna 
pensare a un grande errore. 

Tuttavia neanche in caso di 
pool infetto per inquinamento 
di uno solo dei componenti del 
pool si pud pensare che vi sia 
state un solo errore. un solo 
momento di errore: vi deve 
essere state un errore conti-
nuato. o una continuata man 
canza dJ s i curem. Un attimo 
di errore pod provocare I'to-
qtdnamento: ma perche si ve-
riflchiDO morti plurime bisogna 

che all'inquinamento iniziale 
abbia fatto seguito una serie 
di circostanze che hanno dato 
ai germi inquinanti 1'opportu-
nita di riprodursi rigogliosa-
mente. Questo pud essersi ve-
rificato perche il plasma era 
conservato alio state liquido 
invece che alio state secco o 
alio state di congelamento. e 
inoltre perche per un certo pe-
riodo di tempo il plasma liqui
do ha subito temperature am
bientali superiori alia tempe-
ratura di sicurezza. II lettore 
tenga perd presente che queste 
che si vanno facendo non sono 
che congetture: solo quando si 
conosceranno meglio i dati for-
niti dall'inchiesta si potra for
mulate un giudizio. 

Tutte le difflcolta e i rischi 
che abbiamo ricordati hanno 
indotto gli studiosi a elaborare 
tecniche diverse da quelle del-
la trasfusione di plasma. Esi-
ste infatti ormai tutta una se
rie di c succedanei *, o surro
gati. che soprattutto in certe 
forme morbose hanno dato ot-
timi risultati. In molti stati di 
shock si impiegano le resine 
polivinilpirrolidoniche, che 
comportano pochissimi rischi. 
In altri casi si impiega il dex-
tran. che e una sostanza ela-
borata da un microrganlsmo 
che vive nello zucchero di bar-
babietola. Anzi il dextran non 
e solamente un succedaneo del 
plasma, ma un vero e proprio 
farmaco. o coadiuvante di far-
m a d diversi. Per ragionj an-
cora non perfettamente note. 

esso dimostra azioni collate
ral! vantaggiose in certe forme 
di arteriosclerosi, e anche co
me coadiuvante di farmaci an-
titumorali. L'impiego del dex
tran e dunque in progressivo 
aumento. 

Gli inconvenienti del pool, 
che vengono affrontati soprat
tutto per la necessita di eco-
nomizzare le donazioni di san
gue, in genere gli inconvenien
ti che derivano da questa ne
cessita. potrebbero venire ov-
viati da una revisione delle 
leggi sulla disponibilita dei ca-
daveri. II sangue di cadavere 
d infatti altrettanto bene utiliz-
zabile del sangue prelevato al 
vivente. e ne esiste molto di 
piu (mediamente si possono 
estrarre da un cadavere da 
quattro a cinque litri di san
gue. mentre una donaziona 
non d mai superiore a 500 
grammi, generalmente si aggi-
ra sui 300; ne un singolo indi-
viduo pud ripetere indefinita-
mente le donazioni). Nell'Unio-
ne sovietica ho avuto modo di 
visitare un istituto dove si pro-
cede alia massima utilizzazio 
ne dei cadaveri: vengono pre-
levati e conservati pelle. san
gue, ossa. articolazioni. tendi-
ni e nervt Non esiste alcun 
motivo per cui una cultura ra-
zionale come e la cultura 
scientifica moderna sia ancora 
inceppata da quel superstizio-
so orrore che fa del cadavere 
un oggetto tabu. 

Laura Conti 
II frigorifero del Centro trasfusionale dell'ospedale di Brescia, 
dove veniva conservato il plasma. Nella foto sopra il titolo: 
I'ospedale civile di Brescia 

giori cautele esteriorl, sic-
che e piu difficile coglier-
ne le posizioni politiche. 
dietro lo schenno di una pre-
tesa obiettivita scientifica. Va 
anche osservato che per Eru-
salimskif la storiografia bor
ghese non e una categoria 
astratta, con cnl condurre una 
astratta potemtca a base di 
citaztoni dai classicl ed af-
fermazioni di principio. Gli 
storici borghesi hanno per lul 
un nome ed un cognome ed 
egli ne discute non le posizioni 
di partenza, ma i risultati a 
cui arrivano, mostrando, attra
verso Vanalisi delle loro ope
re, come in molti momenti gli 
obbiettivi politlcl e propagan-
distici della ricerca storica in 
Germania siano stati, e stano, 
parte integrante della linea 
politica generate della borghe-
sia tedesca. 

Anche la pubbltcuzione di 
documenti e di fonti, a cui 
sono dedicate molte pagine, 
e vista da Erusaltmski) come 
un aspetto della lotta diplo-
matica che si svolge tra le 
grandi potenze, una lotta che 
ha radtce in prectsi interessi 
econotmci. II nesso tra politi
ca ed economia e sempre as: 
sal chtaro per Erusalimskij': 
egli ricorda che il militari-
smo pub prendere su di s6 la 
soluzione di compiti a cui la 
diplomazia non e riuscita a 
far fronte e ricorda anche (e 
questo, anzi, e uno degli assi 
fondamentali della sua ricer
ca) il rapporto che esiste tra 
la situazione interna e la po
litica estera. Nelle pagine di 
Erusalimskij si ha insomma 
la fusione pressoche' comple-
ta dei vari piani su cui si pud 
sviluppare I'analisi storica. 

La discussione dei risultati 
raggiunti da altri studiosi, la 
indagine approfondtta sulla po
litica economica dei monopoli 
e sullinfluenza che essa ha sia 
uU'interno della Germania sia 
sui suoi rapporti con le altre 
potenze, non danno origine ad 
una contrapposizione o sovrap-
posizlone di elementi, ma ad 
un discorso coerente e com-
patto, in cui trovano posto an
che la pubblicistica ad altis-
simo livello o le citazioni dal
le opere di Lenin, che non ri-
sultano mai staccate dal resto 
dell'analisi (anche se, come os-
serva Ragionieri nella sua bel-
la prefazione, dovrebbe ricor-
rere anche il nome di Stalin. 
non come aomaggio al teori-
co della politica». ma come 

Impegno al convegno di Rimini fra marxisti e cattolici 

Unita della sinistra cattolica 
e laica per una societa nuova 

Discussione viva e animata nei numerosissimi inter venti svoiti attorno alle relazioni di Anderlini, Do-
rigo, Occhetto e Boiardi — Protagonisti del dibattito: dc, cattolici ancora nel partito, socialist di varia 
fendenza, comunisti — L'impegno a porfare avanti un'azione comune per una sfrafegia unitaria 

Dal noitro ioviato 
RIMINI. 27. 

Niente moquette, ne poltron-
cine bianche. ne luci diffuse, 
ne discorsi fumosi, nell'antica 
sala dell'Arongo comunale di 
Rimini che per due giorni ha 
aceotto centinaia di giovani 
(studenti. operai. sacerdoti) del
ta miriade di circoli. riviste. 
gruppi della cosiddetta «dia
spora » cattolica o del * dissen-
so» — come altri ii sono defi
nite — insieme a -luelli della si
nistra laica. e a dirigenti dei 
partiti politici di sinistra, del
le ACLI nazionali come Pazzmi. 
a smgole personalita come il 
cattolico Dorigo o don Bedeschi. 

Nessuna messinscena spetta-
colare in questo convegno pro-
mosso dal circolo Maritain. ma 
un dibattito aperto, franco, vo-
loota di chiarezza ideo'ogica e 
politica e ansia -ii pnriare avanti. 
trovando anche forme pid pre
cise e concrete Ai impegno non 
solo per discu'ere insieme. ma 
per «fare» delle cose insie
me. Dibattito travagliato anche. 
come tutte !e cose vive e vere. 
ma che £ riuscito a trovare nel 
lo scontro dialettico. punti rea-
li di incontro sia nel giudizio 
sulla realta itahana e interna-
zionale. che r.elia dccisione 
finale. 

L'impegno cioe presenta to 
da Zavoli al termine del con
vegno. di lasciare Rimini con 
la decisions di organizzare for
me di collegamento permanen-
te. organizzato. '.ra i vari grup
pi. circoli. riviste. per portare 
avanti una discussione e azione 
comune. un «iavoro politico» 
unita no per la costruzione di 
una strategia <mitaria della si
nistra. II rilievo e Timportanza 
della decisione sono evidenti. 
testimonianza di come si acee-
leri nei fatti to sfaldamento 
della unita politica dei catto
lici. e di come crescano, con-
temporaneamente. la volonta e 
le condizjoni di una nuova uni
ta della sinistra. Unita, fl con

vegno I'ha dimostrato. non solo 
tra e all'interno dei circoli e 
gruppi spontanei della sinistra 
cattolica e laica. ma tra questi 
e i partiti della sinistra c clas-
sica». per costruire, diceva 
Pazzini € una societa pluralisti-
ca. intessuta di democrazia. in-
trisa del senso dell'uomo .̂ Una 
societa socialista. come hanno 
aggiunto molti altri. 

Alcune 
cause 

fl punto di partenza condiviso 
da tutti nel convegno. e la con-
statata crisi dell'imita politica 
dei cattolici, unita che si awia 
rapidamente alia sua fine e di 
cui Dorigo ha .ndicato iucida-
mente alcune cause: fallimento 
della dottrina sociale della Chie-
sa su cui la DC si e basata in 
questi venti anni: consapevolez-
za di un numero sempre piu 
grande di cattolici che la DC 
sta diventando il c'.assico partito 
conservatore. modernamente at-
trezzato. d« un paese neocapita-
lista: le battaglie di massa con-
dotte nel paese sui problemi 
della pace, del Vietnam, della 
autonomia sindacale. delle uni-
versita. lotte in cui « i credenti 
sono al loro posto insieme a 
tutti gli altri >. 

L"unita politica dei cattolici. 
secondo Vignali. ex dc di Reg* 
gio Emilia, in realta e gia Ani
ta perche «mentre il paese 
parla a sinistra a Uvello reli
giose culturale. politica la 
classe dirigente continua a fa
re le sue scelte a destra ». 

Focoso don Bedeschi e forte-
mente polemico: «...ci sono e 
vero difficolta per i cattolici a 
essere liberi. ma c'e anche la 
realta di classe della gente che 
ha necessita di liberarsi dai bi-
sogni... Non si pud stare tran-
qullli con 7-8 milionl di operai 

che continuano a essere tenuti 
fuori del governo... >. E Boiar
di del PS1UP. uno dei quattro 
relatori: «...la DC cosi come la 
socialdemocrazia condivide il si
stema e fa propria l'ideologia 
interclassista... I cattolici del 
dissenso invece hanno scelto il 
classismo... >. 

Se questa e la constatazione 
di partenza. come agire. su qua-
li linee. verso qjali obiettivi? 
La discussione. attraverso le re
lazioni (Anderlini. Dorigo. Oc
chetto. Boiardi) e i numerosi in-
terventi. e stata ricca di spun-
ti, animata da scontri-incontri 
che hanno visto protagonisti ex 
dc. cattolici ancora nel parti
to o che hanno votato fmora 
per esso. indipendenti. sociali
st! di varia tendenza. comunisti. 

QuaJcuno ergendosi in certo 
modo a «co5cienza critica» 
estema dei partiti di sinistra 
aveva chiesto all'tnizio del con
vegno un ripensamento su tutti 
i problemi. Mutamenti profondi 
di questa societa h vogliamo tut
ti. hanno nsposto in molti. ma 
e compito che nguarda tutta 
la sinistra, e un Iavoro da fare 
insieme nella ricerca e nell'azio-
ne pratica. Soprattutto. dice Ga-
violi. mdipendente di Modena. 
dobbiamo partire da quello che 
c't. discutere e decidere cosa 
fare nel concrete se vogliamo 
togliere voti alia DC. Sorbi. on 
cattolico del gruppo di sociolo-
gia di Trento. e Vignali di Reg-
gio. spingono il discorso ancora 
piu avanti: il rapporto tra so-
cialismo e democrazia — dice 
il pnmo — e inscmdibile. 

U problema e risolto in sede 
teorica (cita Gramsci. Togliat-
ti). dunque e possibile oltre che 
necessaria una presenza dei cat
tolici nella politica attiva. ma 
non basta essere semplici de
mocrat ici. bisogna batter si per 
il socialismo. Per questo < e 
importante entrare in numero 
sempre pio grande nel PCI e 
nel PSIUP rafforzando la cora-
pooente di classe di questi due 

stiche dall'esterno. ma portan-
do dairintemo il contributo del
ta elaborazione della sinistra 
cattolica. per attuare una so
cieta socialista in Italia ». 

Anche Vignali respinge il di
scorso dei < tempi lunchi >. La 
azione dei partiti di sinistra ha 
fatto si che oggi I'ltalia < non 
sia ne la Svezia. ne la Grecia. 
ne la Spagna >. Ci sono delle 
scadenze immediate pero. le 
elezioni del 68-69. il patto Atlan-
tico: «Dobbiamo fare delle 
scelte subito. dare una spinta 
in avanti come at tori diretti del 
movimento operaio. collegarci 
tra noi e con tutte il movimen
to operaio. per "comprometter-
ci" nei fatti sulle scelte del "68 
e '69... t. 

AHeanza 
strategica 

E* daccordo come don Be
deschi e aitri anche sulla pre
senza di cattolici nelle Iiste dei 
partiti di sinistra: c Quello che 
importa e che ci si riconosca 
nelle sceite di sinistra e che si 
dia uno sbocco politico concre-
to al discorso culturale condot-
to sino ad oggi >. Patrignani di 
Ancona. Pinelli socialista auto-
nomo. Cammelli e Bondioli del 
gruppo cattolico « Presenza > di 
Bologna. D'Aifonso comunista 
pure con accenti diversi. insi-
stono sulla necessita del colle
gamento tra i diversi gruppi e 
sull'azione concreta per conta-
re. incidere di piu sulla realta: 
< Fare scelte politiche nei fat
ti — dice Bondioli — dichiarar-
le pubblicamente. dare testimo
nianza personale di coerenza >. 

Interventi. prese di posizione 
che trovano rispondenza nella 
relazione di Occhetto. accolta 
con mo!ti consensi, e che fa 
pemo sulla necessita di realiz
zare un'alleanza di tutte le si-

partiti. senza critiche illumini- I nistre non solo tattica, ma an

che strategica, unendo tutte le 
forze disposte a battersi contro 
la DC come nemico principale. 
Nessun dialogo quindi basato 
sulla confusione ideologica. ma 
discussione franca sui maggio-
n temi teorici e politici. co
struzione di un b!occo dei < «i ». 
cominciando al tempo stesso a 
misurarci tutti nel concrete sui 
vari problemi per costruire in 
Italia una «ocieta democratica. 
Unita insomma nella ricerca in-
tellettuale e storica. ma anche 
nella battaglia politica. 

Fl concorso unitano delle di
verse forze della sinistra catto
lica e laica e dunque possibile. 
e gia in certa misura una real
ta e fl convegno I*ha dimostra-
to con notevole chiarezza. Ma 
una conferma. <̂  fosse stata 
necessaria. e venuta ancora 
verso la fine dei lavori. quando 
ha parlato Pazzmi dicendosi 
d'accordo non so!o sulle neces
sita di una < strategia unitaria 
di sinistra, canale obbligato per 
evitare quegli svuotamenti di 
cm' e maestra la clause diri
gente » ma anche affermando 
che il movimento operaio eri-
«tiano e una delle componenti 
di questa «trate«ia e «tanto 
pni k> sara quanto piu sara re-
!egata nella preistoria politica 
osmi concessione al neocapitali-
smo, alia socialdemocrazia.. 
o«ni subordinazione a un par
tito come la DC che cerca il 
vote non sulla base di una pre-
sa di posizione politica. ma sui 
Telemento relizioso... >. Tl mo
vimento operaio cristiano in 
realta « si sente molto piu rap-
P?e«entato da un regime econo
mico che espropria e lavora per 
Fuomo fe ha citato i Paesi so-
rialiMD che da uno state co
me fl no«1ro. neocap"talista...>. 
Ecco perche. ha conc'u<!o Pa/zi-
ni. in questa strategia della sini
stra fl movimento operaio cri
stiano «pud trovare la sua col-
locazione per creare una socie
ta fatta a misura deiruomo>. 

Aurelio Lepre 

« menzione di uno slatista la | 
cui ooera & inseparable da ' 
mezzo secolo di storia di guer- \ 
re e di rivoluzioni »). i 

Nel leqgere questi scritti di 
Erusalimskij vecorre portare 
una particolare attenzione al-
Vanno in cui essi sono stati 
pubblicati per la prima volta, 
sia perche appare cos\ ancora 
piii evidente lo stretto legume 
che c'd in essi tra storia e po
litica, sia perche I'acutezza dt 
alcune conclusioni risalta an
cora di piii se si tiene presen
te che Erusulimskij vi arri-
vd con un'analisi compiuta 
spesso nel momento stesso in 
cui gli avvenimenti si stavano 
svolgendo e non era facile 
prevedeme I'ulteriore linea di 
sviluppo. Per il prima aspetto 
si pud ricordare il saggio sul
la capitolazionc della Germa
nia nel 1918. che c stato scritto 
nel 1942: nella conclusione Eru
salimskij afferma che questa 
volta tl crallo mtlttare delta 
Germania portera con s<* il 
crollo dello stato hitlerlano e 
la capitolazionc del 1918 impal-
lidira at confronto di quella 
della Germania fascista. 

La storia si fa qui propagan
da nel senso piii alto, ed 
il rapporto tra passato e pre
sente appare assai stretto, non 
come riproporsi di situazioni, 
ma come lezione che va messa 
a frutto: in questo caso si 
tratta d'impedire che dopo la 
caduta di Hitler possa in quel-
che modo ripetersi cib che ac-
cadde nel dopoguerra della 
prima guerra mondiale. Per 
quanto riguarda I'intelligenza 
storica di Erusalimskij va ri-
cordato lo studio sui plant 
coloniali dell'imperialismo te
desco, scritto nel 1935, in 
cui egli osserva che, nonostan-
te le speranze dei circoli di
rigenti inglesi che la spinta 
impcrialistica della Germania 
si volga ad Oriente, il governo 
di Hitler, quando si sara raj-
forzato, minaccera gravemente 
anche I'lnghilterra e a i circoli 
dirigenti inglesi avranno cosi 
affrettato I'esplosione della 
guerra mondiale, di cui il fa-
scismo tedesco e il principale 
fan tore e alia quale si prepa-
ra attivamente ». E si veda an
che Vacuto saggio sui difficili 
rapporti tra I'lnghilterra e te 
potenze fasciste, scritto nel 
1938, in cut Vindaginc storica 
appare veramente una valida 
alleata della politico, sicche rt-
sultano ancora piii ingiusti gli 
interventi ammimstrativi che 
in aU~;n momenti furono eser-
citati da Stalin sull'opera di 
Erusalimskij. 

NeU'uUima parte del volu
me sono pubbltcate le a note 
deglt anni di guerra », ricche 
di passione civile, scritte nel 
corso della lotta contro Hi
tler. La Germania, I'imperia
lismo tedesco, non sono piu 
un argomento at studio, per 
impegnato ed appassionato 
che esso possa essere, ma una 
realta mmacciosa, che va com-
battuta con le armi. Erusalim
skij ritorna in Germania ne-
gli ultimi giorni dt guerra, e 
vede le citta distrutte, le mas
se di profughi che fuggono, m-
contrandosi con i prigionieri 
che lasciano i campi di con-
centramento, mentre i capi na-
zisti tentano I'estrema ed 
inutile resistenza. In Erusalim
skij c'e ora il fermo convtn-
cimento che cib non awerra 
mat piu e che tl militarxsmo 
tedesco e ormai sconfttto per 
sempre, ed in realta, se nel 
dopoguerra egli e costretto a 
nprendere la polemca. tndi-
nzzandola stacolta contro tl 
clenco - mililansmo dt i4de-
nauer, e conducendola con co-
stanza fino all'anno della sua 
morte, awenuta nel 1965, la 
situazione e ora assai mutata, 
per la forza del campo socia
lista e per I'esistenza della Re-
pubbltca Democratica Tedesca. 

« Gli economic!» 
della settimana 

Letterature 

Lin* Anghel 

CESENA: 

omaggio 

a Morellini 
Sabato. a Cesena. nei lo-

cali della Biblioteca Malate-
stiana. si e inaugurate (ore 
17,30). la Fonda zione Morello 
Morellini. formate da opere 
d'arte donate da pittori e 
scultori italiani per onorare 
la memoria deU'illustre medi
co e ricercatore. 

Gli artisti donatori sono 
Astrologo. Avenali. Cagli, Car-
dile. Carta. Fantuzzi. Fazzini. 
Franchina. Gasparri. Gerar-
di. Greco. Guerrini. Guttuso. 
Mafai. Mazzacurati, Mazzullo. 
Melli. Mirko. Monachesi, Mon-
tanarini. Mori Cristiani. Muzzi. 
Natili, Omiccioli, Purificato. 
Ruggero, Sartoris. Turcato, 
Turrini, Vangelli, Villoresi, 
Yari*. 

di tutto 

il mondo 
Fa piacere che proprio in 

un momento in cui, sia par 
le molte ragionl di carntter* 
generale che sapplamo, sia 
per l'lmminenza dei land na-
talizi, tutta la produzione eco
nomica ha subito un fortis
simo ulteriore rullentamento, 
venga annunciate una nuova 
iniziativa che s'impone subi
to alia nostra attenzione. E' 
di questi giorni infatti la 
comparsa nelle librerie dal 
primo volumetto di una se
rie inaugurate dall'editore 
Sansoni e che rientra in cer
ti orlentomenti degli editon 
di tascabili, che affiancuno 
alle nstampe e a volumetti 
appositamente concepiti ani-
pie collano organiche, tali da 
costituire una sorta di enci-
clopedia di singoli settori del 
sapere: ne 6 un apprezzabile 
esempio la Storia Universale 
Feltrinelli-Fischer, della qua
le abbiamo gia piii volte par
lato. 

L'editore Sansoni, accordan-
do una rinnovata fiducia al 
libro economico, ha rllancia-
to al prezzo di 1.000 lire al 
volume e con periodictta 
quindicinale la collana Le let
terature del mondo articola-
ta in 50 volumi, gia uscita 
a suo tempo (e a prezz! non 
certo economici) presso la 
cosa editrice Nuova Accade-
mia. Questa «Enciclopedia 
universale delle letterature» 
e diretta da studiosi come 
Riccardo Bacchelli, Giovanni 
Macchia, Antonio Viscardi, e 
costituisce un panorama com 
pleto di tutte le letterature, 
dall'antichita (egiziani, assi-
ro-babilonesi, greci, ecc.) al 
medioevo ai giorni nostri, 
comprendendo anche panora-
mi esaurienti di culture a 
noi meno note, come quelle 
dei popoli afro-asiatici. I col 
laboratori sono tutti di pn-
m'ordine, in genere speciali
st] universitari, italiani e stra-
nieri, 1 quali offrono le mi-
gliori garanzie sulla serieta 
e utilita dell'impresa. Un'im-
presa che potrebbe molto si-
gnificativamente incontrare 
maggior successo presso il 
vasto e vario pubblico del-
l'a economico », che non pres
so quello inevitabilmente piii 
nstretto a cui si rivolgeva la 
precedente costosa edizione. 

II primo volume ora usci-
to (primo della sezione «Le 
letterature delle Due Ameri-
che») e di Carlo Izzo 
ed e dedicato alia Letteratu-
ra nord-americana. 

CHE COSA 
HA DETTO 
EPICURO? 

Sempre In campo lettera-
rio e da segnalare la nstanv 
pa nella Universale Laterza 
dell'opera di L. Moussinac, 
II teatro dalle originl ai gior
ni nostri (L. 900), mentre in
vece per gli studiosi della 
storia della filosofia b ricom-
parsa nella medesima collana 
La filosofia areca di Guido 
De Ruggiero (L. 900). 

Su un piano piii dJvulga-
tlvo si colloca invece U nuo-
vo volumetto dell'editora 
UbaJdini: Che cosa ha verm-
mente detto Epicuro di B. 
Farrington (L. 900) un'espo-
sizione attenta del pensiero 
del filosofo antico, seoondo il 
metodo inaugurato da questa 
collana. 

Gli editor! Avanzint e Tor-
raca hanno pubblicato in tra 
volumi (L. 2.700) tutto il 
Memoriale di Sant'Elena di 
Napoleone, con un'introduzio-
ne di Giovanni Ansaldo. 

Due ristampe degne di ri
lievo anche nella Universal* 
Economica di Feltrinelli, un 
segno evidente della fortuna 
che le due importanti opere 
(reperibili in piii di una col
lana economica) incontrano 
presso un vasto pubblico: la 
Storia della letteratura ita-
liana del De Sanctis con in-
troduzlone di Luigl Russo e 
commento di Maria Teresa 
Lanza, raccolta in un unico 
elegante volume al prezzo di 
L. 1J3QQ; e / Buddenbrook 
di Thomas Mann a sole 800 
lire. Sempre FelUlnelU nella 
collana semleconomica «Gli 
Astris ha ristampato 11 for
tunate romanzo dello scrit-
tore americano Saul Bellow. 
Herzog (L. 1^00). 

r. m. 


