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L'antologia gramsciana cu-
rata da Paulo Spriano per 
gli Editori Hiuniti {Gramsci 
politico, Roma, 1907, pp. 878. 
L. 5000) ofTre la piu vasta 
cd articolata scclta dcgli 
scritti gramsciani di argo-
mento politico (restano fuo-
ri, cio6, i saggi e gli articoli 
di carattere filosofico, stori-
co e lctterarlo — ma ci sono 
alcune pngine sul futurismo 
— e una parte di quelli 
ideologici). Nella prefazio-
ne Spriano insiste sull'im-
portahza che lo studio del 
pensiero e dell'attivita poli
tica di Gramsci ha per la 
sua comprensiune, pur ri-
cordando che 1'azione poli-
tica di Gramsci non fu mai 
empirica, ma sempre fon-
data su soiide ragioni sto-
riche ed ideologiche. Que-
st'ultimo aspetto 6 messo in 
rilievo anche con la pubbli-
cazione, neH'uUima parte del 
volume, di molte pagine dei 
« Quaderni del carcere ». in 
cui Gramsci riconsidera le 
passate esperienze, collocan-
dole, con lo studio della 
formazione delle strutture 
politiche ed economiche del-
l'ltalia mnderna. in una va
sta prospettiva storica. 

La stessa ampiezza rag-
giunta negli ultimi anni da
gli stud! su Gramsci, la va
riety degli angoli visuali da 
cui egli 6 stato considerato, 
ed anche la complessita dei 
suoi Interessi culturali, han-
no spesso portato a mettere 
In modo troppo esclusivo lo 
accento su questo o quel 
momento del pensiero e 
dell'attivita gramsciana, ri-
schiando di far perdere di 
vista II problema centrale 
— di cui le question! sto-
riche e culturali sono aspet
ti important!, ma parziali — 
su cui si e esercitata Tin-
telligenza di Gramsci: quel 
10 della costruzinne di un 
partito nuovo che fosse in 
grado di trasformare radi-
calmente le strutture della 
societa italiana. Un proble
ma la cui soluzinne non po-
teva essere ccrcata solo sul 
piano teorico. ma nel vivo 
della Intta politica, ed inse-
rendo le esperienze indivi
dual) in un piu vasto mo
vimento collettivo. 

L'antologia di Spriano non 
e dunque utile soltanto sul 
piano informativo e divulga-
tivo. nel senso che mette i 
piu Important! scritti politl 
ci gramsciani alia portata di 
molti letturi. ma lo e anche 
su quello della vera e pro
pria indagine storica. a cui 
1' introduzione apporta un 
buon contribute Piu che 
distendersi neU'esame parti-
colareggiato di questa o 
quella questione, cssa tende 
ad individuarle ed a colle-
garle. in una linea di svi-
luppo che permetta una con-
siderazione complessiva della 
attivitn gramsciana. dai pri-
mi anni della milizia socia-
lista fino a quelli del car-
cere Naturalmente. su mol
ti punti la disrussione resta 
aperta Sul rapporto Gram
sci - I.enin. per esempio. A 
Spriano. In questa sede. non 
interessava tanto considera-
re in modo esauriente tutti 
i suoi aspetti. quanto Indi-
care una delle tappe fnnda-
mental! dell'evoluzione del 
pensiero eramsciano n suo 
esame andra ripreso con una 
analisi dettagliata non solo 
delle posizioni di Gramsci. 
ma anche di quelle di Lenin 

Voire! pero osservare che 
11 problema andrebbe forse, 
Impostato diversamente da 
come lo imposta Spriano 
quando scrive che «pare 
possibile che mentre in Le
nin la coscienza del carat-
tere deciswo che assumono 
ad un certo punto della cri-
flj rivolnzionaria Velemento 
di direzione dall'alto. la fun-
zione del partita come mas-
rimo organizzatore e propul-
tore delle masse, e neltissi-
ma, prevalenle, in Gramsct 
I'aspetto dell'aggressione dal 
basso dello Stato nemico, 
del processo molecolare per 
cui si arriva a create un 
dualismo dt potere, la ricer-
ca dt nuovi tstituti e artico-
laaom delle masse, parten-
do dal luogo dt lavoro, sono 
non meno prevalenti e co-
stanti, almeno came punfo 
di partema, come procedt-

. mento non solo conceltuale, 
ma d'azwne >. Intanto, co
me ricorda lo stesso Spria 
no, a parti re da un dato 
momento, cioe dalla secon
da meta del 1920, la funzio-
ne del partito diventa an
che per Gramsci nettissima 
e prevalente, e pot — e que
sto mi sembra il punto piu 
importante — quando Lenin 
ritorna in Russia, trova gia 
formati i « sov ie t» , e tro
va gia un dualismo dl po
tere, il governo borghese e 
M governo dei 

sicch6 pud partire da que
sto elemento (ancora alio 
stato embrionale nella real
ty italiana in cui opera 
Gramsci) per costruie* la 
a/ione successive. 

L'antologia si apre con 
uno scritto su « Oppressi ed 
oppressor! ». Si tratta, pro-
babilmente, di un saggio 
scolastico, che mostra che 
Gramsci ha gia sull'argo-
mento delle idee ben preci
se. Siamo ancora sul piano 
sentimentale e morale, ma 
la scelta e nettissima. senza 
possibility di equivoci. Se-
guono poi gli articoli scritti 
dal 1914 in poi, a comin-
ciare da! famoso c Neutrali
ty attiva ed operante», e 
forse per esso sarebbe stato 
opportuno un commento e-
splicativo. in modo che il 
lettore possa collocarlo al 
posto giusto. nelle polemi-
che pro o contro I'interven-
to, ed un'osservazione ana-
loga potrebbe farsi per po-
chi altri. soprattutto per 
quelli appartenenti al perio-
do 1921-1922 («La sostanza 
della crisi », per esempio). 
Ma, in generate, la sola sue-
cessione degli scritti fa com-
prendere con chiarezza l'evo-
luzione del pensiero politico 
di Gramsci (tanto piu che, 
per una piu chiara colloca-
zione dei diversi articoli, il 
lettore pud sempre ricorre-
re al primo volume della 
Storia del Partito comunista 
italiano dello stesso Spria
no). 

La parte piu importante 
dell'antologia e quella che 
raccoglie gli scritti che van-
no dal 1923 al 1926. Alcuni 
di essi erano gia stati ristam-
pati in riviste o erano stati 
pubblicati da Giansiro Fer-
rata e Niccold Gallo nelle 
2000 pagine di Gramsci, ma 
altri appaiono per la prima 
vulta in volume e costitui-
scono un'interessante anti-
cipazione dell'edizione com-
pleta che uscira presso Ei-
naudi In questi scritti Gram
sci porta avanti la polemica 
con Bordiga, a cui aveva 
dato inizio nelle lettere 
pubblicate da Togliatti in 
La formazione del gruppo 
dirigente del Partito comu
nista italiano (Roma, 1962), 
e riprende le analisi del so-
cialismo e del fascismo, fat-
te negli anni precedent! (si 
Ieggano in Socialismo e fa
scismo, Torino 1966). Ma 
soprattutto egli si preoccu-
pa dell'elaborazione di una 
nuova linea strategica del 
movimento operaio italiano. 

L'alfa incidenza di cancro 
del polmone fra i minatori di 
pechblenda a Joachimstahl, in 
Cecoslovacchia, costitul un mi-
stero dal momento in cui ven-
ne per la prima volta osser-
vata (cirra un secolo fa) sino 
a quando le scoperte dei co-
niugi Curie permisera di attri-
buire alia radioattivitd quel-
Valta incidenza di cancri Dopo 
di allora e" esistita una vasta 
patologia non solo lavorativa 
ma ambientale e bellica. come 
conseguenza della radioattivi
ta; nell'identiftcazione rapida e 
sicura di questa patologia cosl 
complessa. le storie cliniche dei 
minatori di Joachimstahl gio 
carono un ruolo preziow Qual-
ensa di simile $ accaduto poi 
per il riconoscimento dell'azio 
ne cancerogena dell'inqui 
namento da benzopirene della 
atmosfera delle grandi citta: 
inf. 'ti gia si connsceva Valta 
incidenza di cancri tra gli ope 
rai delle cokerie, e gia si era 
identificato il benzopirene co 
me agente cancerogenn presen-
te negli ambienti di lavoro do
ve gli operai venivann a con-
tatto con petrolio. oli minerali. 
catrame. e i low prodotti di 
combuxtinne. quando si osser-
vo la presenza di benzopirene 
non piu soltanto negli ambien
ti lavorativi ma nell'atmosfe 
ra cittadina; e questo permise 
di orientarsi nell'identificazio
ne della componente pill im-
portnntc di quel t fntinrp ur 

bono» che unanimemente si 
riconosce nelle statistiche dei 
cancri polmonari. cancri che 
colniscono assai piu gli abitan-
ti delle zone urbane che gli 
abitanti delle zone rurali. 

Un nuovo fenomeno di que
sto genere sta verificandosi. 
e su di esso ha richiamato la 
attenzione. nel recente quarto 
congresso della Societa italia
na di canceroloqia. il prof. 
Vigl'iani della Clinica del La
voro di Milano Gia da mol
ti anni e nota I'asbestosi, una 
trasformazione fibrosa del tes-
suto polmonare che colpisce 
i lavoratori che vengono in 
conlatto con fibre di amian-
to. Negli operai affetti da asbe-
stosi d molto piu frequente che 
fra la restante popolazione la 
insorgenza di tumori polmona
ri e pleurici, e questo fatto ve-
niva interpretato sino a non 
molto tempo fa come espressio-
ne di una particnlare tenden-
za del tessuto polmonare asbe-
storico a trasformnrt;i in tes
suto tumorale. maligno. 

Ogni inrece enmincia a far-
si strada il sospptto che tra 
I'inalazione di fibre d'amian-
to e Vinsorgenza di cancri non 
si passi attraverso la strada 
lunaa (ashpttnsi) ma attraver
so una strada breve, per cosi 

dire un cortn circuito. e che per 
una causalita diretta: si so 
spetta cioe che I'inalazione di 
fibre d'amianto sia di per <id 
p non -'trnvprtn Vashpslnsi 

una condizione che pub provo-
care iinsorgenza di cancri. 
Si pud dire che secondo le 
teorie tradizionali I'asbestosi 
& figlia dell'inalazione di a-
mianto e madre del cancro. e 
che secondo le ipofesi piu re
cent!, invece, I'asbestosi e il 
cancro sono figl'x entrambi 
della inalazione di amianto. 

Ed ecco come accade che dal 
problema teorico si passa al 
problema pratico L'asbestnsi 
dipende non solo da un fatto 
re qualitativo (inalazione di 
fibre di amianto) ma anche 
da un fattore quantitativo 
(quantita delle fibre di amian 
to inalate); la quantita delle 
fibre di amianto inalate dipen
de a sua volta da due fattori 
quantitativi, il tempo di esposi-
zione e il grado di polverosita 
dell'ambiente Se il cancro 
fosse « figlio » dell'asbestosi e 
« nipote > dell'inalazione, di-
penderebbe dunque anch'eiso 
da fattori quantitativi. propria 
nella misura in cui dipende 
da fattori quantitativi I'asbe
stosi; e percid potrebbe esse
re soltanto professional e non 
potrebbe, il cancro da amian
to. colpire altre categnrie se 
non quelle che lavorano l'a-
mianto: in quanto solo negli 
ambienti di lavoro e non nella 
atmosfera cittadina (almeno 
sino ad oggi) si trovano fi
bre d'amianto cosi numerose 
da provocare asbestosi. 

Se. invece. il cancro da 

Aurelio Lepre 
MOSCA — Scieniiall patiecipant! all'VMI Congresso di Cancerologia osservano nuove macchlna 
per emissione di raggi gamma di progettazione e costruzfone sovietica 

Gli « economic!»» della settimana 

Da Erodoto a Guicciardini 
Un'ottima iniziativa econo

mics e la pubblicazione della 
Storia d'Italia di Francesco 
Guicciardini intrapresa dagli 
editnri Avanzini e Tnrraca. in 
una collana di «Classici per 
tutti > che gia comprende ope 
re come il Manifesto del par
tito comunista. II Capitale. La 
origme dell'uomo di Darwin, e 
nella quale si annuncia una 
nuova edizione della Civilld 
del Rinasctmento in Italia di 
Burckhardt. 

L'edizinne economica della 
Stona del Guicciardini (nella 
Bur si possono gia trova re i 
Ricordi) potrebbe essere Ii'oc-
casione per la diffusione di un 
testo che la critica moderna 
ha valutato non solo nel suo 
valore storiografico ma anche 
come un capolavoro della no
stra letteratura rmascimenta 
le. superando il celebre giudi-
zio desanctisiano sull'« uomo 
del Guicciardini * che ancora 
fa sen tire il suo peso neUe 
nostre scuole. 

L'opera sara pubblicata in 
sei volumetti. a L. 900 I'uno; 
ne sono ora usciti i pnmi tre, 
preceduti da una chiara ed 
esauriente introduzione di Lu 
cio Felici. scritta come an-
drebbero scritte tutte le intro 
duzioni a testi destinati a una 
diffusione non specialisiica il 
Guicciardini e inserito nel pa 
norama generate della ensi 
dell'Umanesimo. la Storia e 
spiegata nella sua genes! e 
nel suo valore anche stilistico. 
non senza una scrupolosa in 
formazione sulla critica mo
derna e una lunga nota bio 
graflca A quanti poi volessero 
riprendere il tradizionale con-
fronto fra il Guicciardini e 0 
Machiavelli. ricordiamo che 

« soviet», J nella UE di Feltrinelli possono 

trova re tutte le opere del se 
gretario florentino presentate 
ottimamente da Giuliano Pro 
cacci. 

• • • 
L'editore Sansoni continua la 

collana « Le voci del mondo > 
nella quale sono raccolli in 
grossi e accural! volumi le 
opere di grandi scnttnri di 
ogni tempo: a Shakespeare. 
Dante. Cechov. Virgilio (dei 
quali abbiamo parlato a suo 
tempo) si aggiungono ora Ero
doto e Tucidide autori rispet 
tivamente di nove e otto libri 
di Stone, qui tradotte da Au
gusta Izzo D'Accinni e da 
Claudio Moreschmi. annotate 
da Gianfranco Maddoli. pre
sentate da Giovanni Pugliese 
Carratelli. Mentre pero il vo 
lume dedicato a Virgilio offri 
va anche il testo originate lati

no a fronte della traduzione 
italiana e si apriva con una 
importante introduzione di An 
tonio La Penna (un vero e 
proprio saggio completo sul-
I'opera virgiliana). questo v o 
lume nnuncia senz'altro a 
quelle caratteristiche e sembra 
rivolto piu a un generico pub 
blico di lettori colli che non 
agli student! universitari. che 
dovranno cercare altrove i te
sti ongmali Cid naturalmente 
non toglie mento aU'iniziativa 
di divulgare i classici a un 
prezzo vera men te economico: 
il volume infatti e in vendita 
a 3.500 lire. 

• • • 
Fra gli ultimi volumetti di 

narrativa ristampati da Gar
za nti (sempre piu orientato 
verso una narrativa d'evasio 
ne) segnaliamo airattenzione 

dei nostri lettori il Don Gio
vanni in Sicilia di Vitaliano 
Brancati. la sua prima impor
tante satira di costume (uscl 
la prima volta nel 1942). che 
fu anche interpretata come un 
sigmficativo sintomo di rinno 
vamento della nostra lettera
tura negli ultimi anni del fa
scismo II prezzo e sempre di 
350 lire. 

• • • 
In occasione dei land di 

strenne (pregevoli per la qua
nta dei titoli scelti. ma piu 
che mai costose) hanno subito 
una battuta d'arresto tutte le 
collane economiche di Einau-
di Soltanto nella cCoIlezione 
di poesia » e apparsa una rac-
colta delle poesie di Giorgio 
Simonctti Manacorda (L. 800). 

r. v. 

L'ultimo fascicolo di « Ulisse » 

UN SECOLO DI FOTO 
L'ultimo fascicolo di Ulisse e dedicato a 

Cento anni di Fotografia Ecco d sommano: 
Helmut Gernsheun. La folograha come mezzo 
di espresstone aritsuca; Mario Praz. Ptilura 
di nlratio e fotografia; Cesare Brandi. La 
fotografia come sio da constderare; Jean 
Keim. Fotografia e arte; Etienne Gilson. Foto
grafia e bellezza; Gillo Dorfles. Appunti per 
un'estetica della fotografia; Emilio Servadio. 
Psicologia e psicopatologia della fotografia; 
Enrico Fulchignnni, Apptinti per una sociolo-
gia deU'immagine fotoarafica; Mario Spinella. 
L'uso delle tmmagim nelle societd capitaU-
stiche e in quelle socialiste; Uonello Torossi. 
La fotografia come strvmento dt informazione; 
Giorgio Moscoo, i l dtritto del cittadino alia 

riservatezza della vita privata; Marccllo Ca-
millucci. Indiscrezione deU'immagine; Aies-
sandro Rizzi. fl diritto del fotografo dt vxnlare 
Vintimiia; Renzo Chini. Considerazioni svlla 
tecnica fotografica; Giordano Falzoni. Foto
grafia grado zero: creazvme ed economia; 
Ando Gilardi. Lo fotografia a scopi scientifiici, 
Evelina Tarroni. La fotografia nell'tnsegna-
mento; Giuseppe Tedeschi. fl fibro folografico; 
Mario Verdone. 71 conlnbuto italiano alia foto
grafia contemporanea: Anton Giulto Bragaglia; 
Piero Berengo Gardin. Esperienze (e riflessio-
ni) di un fotoamatore; Renato Giani. Lo spec-
chio di Narciso; Camillo Pellizzi. L'uomo nel 
labirinto; Paolo Monelli, La civUta delle im-
wuiQxni, Cronologia essential* delta fotografia. 

amianto fosse < fratello * della 
asbestosi e « figlio » dell "inala
zione dell'amianto (se cioe di-
pei.desse dtrettamente dall'ina-
lazione di amianto e non dalla 
degenerazione neoplastica del 
tessuto fibroso dell'asbestosi) 
allora si dovrebbe far posto 
all'ipotesi che possano anche 
bastare poche fibre d'amianto 
a provocare il cancro da a-
mianto: il che vorrebbe dire 
avanzare I'ipotesi che il can
cro da amianto possa colpire 
non solo i lavoratori dell'a 
mianto ma piu in generate gli 
abitanti delle citta. dato che 
gli abitanti delle grandi citta 
albergano molto spesso fibre dt 
amianto, seppure in quantita 
limitata. nei low polmoni. 
Ecco in che modo un proble
ma teorico (t $ il cancro da 
amianto in rapporto causale 
diretto con I'inalazione di a 
mianto? oppure e in un rap 
porto causale indiretto, che 
passa attraverso I'asbestosi?* 
& diventato un problema prati
co di grande importanza: « e il 
cancro da amianto un can
cro pwfessionale oppure no? 
costituisce una minaccia per 
una categoria ristretta oppure 
per una popolazione molto 
vasta? ». 

Per rispondere a questa do 
manda si devono tentare diver
se vie. oltre all'esperimento su-
gli animali che ha dimostra-
to Vesistenza di un cancro 
tipico dell'amianto, il mesote-
lioma della pleura. Questa in
formazione e preziosa, ma non 
basta. E' un'informazione pre
ziosa, nel senso che permelte 
di occuparsi di un cancro par-
ticolare, il mesotelioma della 
pleura, come « spia » dei fe-
nomeni che concernono il piu 
vasto gruppo dei cancri bron-
copolmonari: certamente esiste 
un rapporto (diretto o indi 
retlo) fra I'amianto innlato e 
i cancri broncopolmonari. ma 
esso non pud venire studiato 
dtrettamente stti cancri bron
copolmonari perche essi dipen-
dono da troppi fattori che si 
intrecciano fra loro (basti pen-
nare alle palemiche sul fumo 
di tobacco e sul benzopirene 
dell'atmosfera inquinata) Sic-
come invece. a quanto pare, il 
mesotelioma della pleura dipen 
de in maniera molto stretta 
dall'amianto. quando si cono 
scera il rapporto tra I'inala 
zione di amianto e il mesote
lioma si avranno argomenti 
per formulare ipotesi concer-
nenti anche la componemte 
amiantica dell'aumentata inci
denza dei cancri broncopolmo 
nari. Si deve quindi studiare 

il mesotelioma pleurico non tan
to per se stesso. quanto per 
conoscere meglio 1'azione can
cerogena generate dell'a
mianto. 

In che modo va studiato il 
mesotelioma pleurico? Esso de-
re essere ricereato sistemati-
camente negli operai asbesto-
sici che vengono a morte: ma 
una sua aumentnta incidenza 
tra gli ashestosici non prove-
rebbe ancora nulla circa il 
modo in cui I'amianto provoca 
il mesotelioma: perche il meso
telioma in un asbestosico pud 
essere conseguenza diretta del
la presenza di amianto, oppure 
conseguenza indtretta (provo-
cata cioi con Vintermediano 
dell'asbestosi). Bisogna dunque 
sottuparre ad autopsia sislema-
tica non solo gli asbestosici, 
ma tutti i lavoratori dell'a
mianto, siano essi asbestosici 
oppure no. Se il mesotelioma 
fosse aumentato significativa-
mente in tutti i lavoratori del
l'amianto, anche in quelli che 
non si sono mai ammalati dt 
asbestosi. allora si arrebbe un 
indizio per stabilire che il rap 
porto fra I'inalazione di amian 
lo e il ..lesoleltoma (e percid. 
piu in generate, i cancri del-
I'apparalo respiratorio) 6 un 
rapporto diretto e non indiret
to: il che vorrebbe dire che 
I'amianto aumenta 0 rischio 
di cancro non solo fra gli ope
rai ma fra tutti i cit'adini del 
le grandi citta Dopo di che. 
per cercare di stabilire Venti 
ti del rischio cancerogeno che 
I'amianto costituisce per i cit
ladini delle citta, occorre fare 
aulopsie sistematiche fra tutlt 
gli abitanti delle cilia, cercan-
do: a ) Vincidenza di mesote-
liomi pleurici; b) le fibre di 
amianto nei prAmmti. anche di 
coloro che non presentano se-
gni dt mesotelioma; c) il rap 
porto statislico fra i mesote 
liomi pleurici e tutti I cancri 
dell'apparalo respiratorio. 

Ma, come rUevava il prof. 
Mottura nel medesimo congres
so della societa di cancerolo
gia, a un certo punto gli studi 
si arenano pet le nostre ca 
renze legislative Secondo la 
legge. infant, di tulle le cote 
gone che andrebbero xnttopo-
ste ad autopsia per studiare 
questo problema, soltanto git 
operai dell'amianto, a cui fu 
riconosciuta I'asbestosi. posso
no esser sottoposti ad autopsia 
anche contro il parere dei fa 
mUiari; per tutti gli altri cit
ladini e operai I'autopsia e 
nella maggior parte dei casi 
impossible o clandestine 

Laura Conti 

BERLINO — II nunzio apostolico Eugenio Pacellj esce dal palauo del maresciallo Paul 
Hindenburg, presidente del II I Reich. 

F r a il g i u g n o de l 1940 e il g i u g n o de l 1941 lo Stato de l la Citta de l V a t i c a n o 
s v o l s e un ' in tensa a t t iv i ta d i p l o m a t i c a , p a r z i a l m e n t c res a nota , ogg i , a t t r a v e r s o i 
433 d o c u m e n t i pubbl icat i nel quarto v o l u m e degl i « Atti e document ! del la S a n t a 
S e d e re lat iv i a l i a s e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e ». L e d a t e v a n n o t enute presen t i : 6 
il per iodo in cui so t to l 'urto de l la g u e r r a - l a m p o crol la il fronte o c c i d e n t a l e a l l e a t o , 
i nazist i i n v a d o n o e c o n q u i s t a n o la F r a n c i a di D a l a d i e r (uno dei f irmatar i del 
« p a t t o di M o n a c o » de l 
1938, c h e a v e v a c o n s e g n a -
to la C e c o s l o v a c c h i a a 
Hitler). Mussolini e il regi
me fascista si nffrettnno ad 
abbandnnare la «non belli 
geran/a > e ad entrare in 
guerra nell'illusione di poter 
poi vantare « qualchc migliaio 
di morti » al «tavolo della 
pace». In Germnnin attacca 
TU.R.SS. 

In questa tragica sequenza 
di avvenimenti. come si 
mosse la chicsa di Roma? 
Nel volume teste uscito (che 
padre Angelo Martini S.I.. 
uno dei qtiattro curatori. com 
menta suH'ultimo fascicolo 
della «Civilta Cattolica ») si 
«rivela ». fra I'altro. un ten-
tativo per trattative di pace 
risultato immediatamente <di 
impossibile realizzazione ». Di 
che cosa si tratta? Tale ten 
tativo avvenne nel dicembre 
19-10 (si erano avuti in Alba
nia rovesci militari italiani e 

la base navale di Taranto era 
stata duramente colpita dalla 
avia?ione britannica) a Sofia. 
«quando il mimstro di Gran 
Bretagna. itendcll. incontro il 
delegato apostolico mnnsignor 
Ma/'/oli per suggerire alia 
Santa Sode di fare un passo 
presso il governo italiano. onde 
convincerlo della possihilita di 
uscire dalla guerra mcdiante 
una intesa ancora onorevole e 
proficua con 1'Inghiltcrra ». 
Senonche. «data la situa/io 
ne particnlare » e « l'ardore 
bellicistico di Mussolini » 
Pio XII cd i suoi collaborato-
ri si avvidero subito che * il 
momento non era propizio» 
Successivamente il primo con 
sigliere diplomatico del gover 
no inglcse. Sir Robert Vansit 
tart, insistette con il delegato 
apostolico a Londra, monsi 
gnor Godfrey, per un'azione 
del Vaticano presso 1'Italia in 
previsione di «una scompar-
sa politica dei maggiori espo 

Mostra di Sughi a Bologna 

L' IMMAGINE DI 

UN UOMO SMARRITO 

FRA GLI OGGETTI 
Da anni Alberto Suahi non 

esponeia in una personate a 
liolopna Lo si pud immaotnare. 
chtuso nei.a sua torre cesenate. 
a rimedilare un'espenenza che 
ha contalo molto nella storia 
del realtsmo italiano Meditare. 
intendo, mtorno at nuovi fatu 
che si sono roresciatt sulla cui 
tura del noslro paese. scartan-
done alcum. as*umendone altri, 
come e costume, e dovere. di 
cht fa il duro mesliere di pro 
dultore di opere dTarte. Dai di 
pinti esposti alia Galleria Form 
una cosa appare subito eviden-
le: Suaht ha conlinuato soprat 
Cairo ad essere se stesso. a 
crescere suite sue piu fresche 
tntuiziont, a Irallate viso a nso 
la tela e i/ monao che in es>a 
si castru'xce iWnfe che non sta 
dipmto. nulla che appaia im 
provvisaio r'lullosto una ncer 
ca e*tenuar,ie. o*ttnata. dt nuo
ve acquisizimii. ma non improv 
xnsate ni raccolte sempbeemen-
te dal mare delle nume tecni-
che dimmagme. 

Ed ecco che restano t *woi 
carattenstici c personagai ». uo-
mini ussessionait. distrutti. scon-
fillt da sempre. impnaionaii da 
ambienti che li Ungono dt tuct 
incredihih ai Itmitt dell assvrdo. 
CtA che rnuln e quindi la 
c tiluazione » e I'amb ente che 
comnAye oia non pm soltanto 
con le fue strutture e la sua 
atmosfera la figura de'l'uomo. 
ma anche coi sum oggetti e 
con le sue piu minute e inst 
nuanli realld. Alia pesante len-
tezza dei oriai. illivviilt dall'im 
prowtso accenderst dt un burn 
co. si sostttuisce ora una piu 
acida e macerala realld di co
lon: rosa cupi. verdi soffocanti. 
ombre dure, traspareme ossessi-
ve dt plastica. E. perdula fra un 
rutilare di ogoettt che lo tra-
vcioe, una figura duomo, attoni-
to, neppure capace dt dispera-

zione. oaoelta essa stessa. Si ac 
cenlua. quel tenso di « dtsjterata 
solitudine umana» di cui la 
parlato Giuseppe RaimoirU. nel 
l'uomo in gtardtno. irarolto da 
un voriice dt colori. e nella 
rnn<chero as^urda (maschera 
che e~, soprattutto. c corpo») 
dell Uomo a»i cam Si olaca la 
furia deH'AltaJena. in ormat 
rasseonala stast. quando il pit 
lore schtaccia i corpi senza 
colto di Mogl:e e m=into nella 
atmosfera di cristalln tnqywato 
di un ambiente che pren'le. sem 
pre piu. forma tfoaaetto La 
tensione. qui. TI fa p;ii car-.ca 
d'necenti repressi. Quasi venis 
se a coaaularsi. DIU che svi 
carpi, in tortdri aid ettranei. nel
le tpine hpnee del pcvimenlo 
o nello rpazio tormentato dalla 
luce e fran'o dal d'spam can 
tiro dealt oaoelli (le poltrone 
<:piazznte. i eauetti del mobi 
le quasi prniettati nell'ambien-
te) 

La figura. inutile ormat. lascia 
deserti qveglt cintern;» in cut la 
oisessionante pre'.enza dell'oa 
getto. Uafitto da luci di plasti
ca. ossorbe ormat opnt tensione 
E* come uno sguardo allunnato 
che seave le wllili vanaziont 
brune del pavtmenlo. e Veraer 
st. in un'omhra drammottcamen-
te taobata dalle strutture che 
rhiudnnn i dip'riU (una porta. 
una parele) del « moslro ^ og 
oetltraln Qui non re piu nem 
meno la lolttle noma meriiata 
dnl'e acqwwnoni d> un ined'ln 
t Uhertv *. che rende ancora 
una misura umana — o umana-
mente crcdihdt - ol Ritr.itto 
immatrinario di un uomo fra le 
cose. Ora sono te t cose stesse » 
a diseanarlo. que*to nlratio dt 
uomo come un'assenza Forse. 
c'i da sperare. vtsta nella pro 
spetliva di un possibile recu-
pero.. 

Franco Solmi 

nenti del fascismo * Date !e 
particolari situazioni del mo
mento. tuttavia. « la Santa Se
de non pote compiere il passo 
desiderato r; cio costitui 
no'a ancora padre Martini 
S J . — «una dolorosa nnun-
/ia ». imposta «dal |>ericolo 
flell'isolamento ». 

Queste noti/ie sono mdub-
biamente interessanti In so
stanza. che cosa se ne puo ri-
cavaie? Certo. il discor^o o 
completo e andr.i apnrnfondi-
tn in sede stoiionrarica Ri-
sulta rhe il Vaticano. am he 
alia fine del HMO (e cioe rlopo 
che Hitler, rotti gli imltmi. si 
era deeiso a « spe//are le re-
ni » alia Franeia). si adopero 
l>er una pare « onorevole e pro
ficua ». che condiicesse I'lta-
lia fuori del cnnflitto. mante-
nendo intatto e. di fatto. raT-
forzandovi il regime fascista. 

Non appena il regime fa il 
« viso deH'armi * il progetto. 
pero. cade, c Pio XIT dice un 
« no > chiaro e tondo Le sorti 
della seconda guerra mondiale 
apparivnno ancora inrerte e 
il papa non abbandonavn la 
carta della cnllahora/ione fsia 
pure « condi7ionante ») con le 
forve piu rea?ionarie della con-
serva7ionc curopea e. in par-
ticolare. con il fascismo ita
liano 

Ma c lecito chicdersi anche 
quale sienificato avrebbe avu-
to un eventuale csito positivo 
deH'incontrn di Sofia. Occor-
rcranno analisi piu puntuali e 
approfonditc in sede storio-
crafira. ma — da quanto scri
ve padre Martini S J . — non 
sembra di potere esciudere la 
intenzione da parte della di-
plomazia valicana, di un ri-
lancio della «politica di Mo
naco >: < pace » (se vogliamo 
definire con questa parola un 
ignnbile romprnmesso in fun-
zione conservatricc) in Euro-
pa occidentale. comnpliamcn-
to (ed incoracciamf nto) della 
spinta aggressua cd espan-
sioni-tica della Germama na-
?i«ta verso Est. contro I'll R. 
S S.. contro il comunismo. con
tro ogni spinta rivoluzionaria 
nel \ecrhio enntinente. in Asia 
e rel mondo 

Questi atteggiamenti della 
diplomazia vaticana deterio-
rano le rcla/ioni con I'lnghil-
terra. dove si accuso la Santa 
Sede di « connivenza » con il 
fascismo e. successivamente. 
« si manifesto il pensiero che 
in Vaticano non si ponderasse 
adeguatamente il poricolo co-
stituito dal nazismo per la 
Chiesa Cattolica e il mondo 
intcro. come invece si era 
fatto per il comunismo ». 

m. ro. 

Gli studenti di 
Madrid: otto 

condizioni per 
cessare lo sciopero 

MADRID. 18 
Scaroerazior>e degi. student] 

arrestati (ve ne >ono dec ne nel-
.e carceri spagnoie) e condono 
de.Ie sos.oensiom sono due del
le otto richiestc avanute dagli 
^niversitan delia fac«i!n di leg
ge d; Madrid, come cond.Zione 
per la cei^azione dei* man.fe-
itaz.om e dello sc.opero alia 
Umversita. Le nch.eMc sono 
conenute nel njrnero del setti-
manale c C-jadernos > apparso 
oggi. Sullo stesso settimana!e 
replica il reuore. che respinge 
come non pertinenti alciat 4tl-
le richieste fait*. 
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