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Due opposte concezioni 
lione degli intelletluali 

della culfura e della fun-
nell'ltalia degli Anni Venfi 

Anni fa, dieci, quindici, 
ci fu un'ondata di antologie 
delle riviste culturali italia-
ne, che coprivano piu di 
mezzo secolo, da «La criti-
ca sociale» al « Politecni-
co », da < Leonardo > alia 
« Voce », da « Rivoluzione 
liberate » a « Primato >, da 
« Stato operaio » a « Rinasci-
ta », per non dire di tante 
iniziative editoriali minori 
che s'affiancavano a un pro-

. gramma organico dei mag-
giori editori e che toglieva-
no dalla polvere delle biblio-
teche riviste e rivistine let-
terarie, politiche, filosofi-
che. artistiche. 

Non era pero una moda; 
ebbe un senso e ancor piu 
l'avrebbe oggi una ripresa 
d'interessi di investigazione 
in quelle vecchie radici e 
parentele. Che manca a una 
storia culturale dell'Italia 
del Novecento proprio una 
ricerca che avrebbe certo 
interessato Gramsci: la veri-
fica della continuita (usia-
mo il termine in senso cri-
tico, a scanso di equivoci) 
di ispirazione di un certo 
tipo, prevalente, di intellet-
tuale tradizionale, letteratq 
di professione e politico di 
contrabbando, che sopravvi-
ve a tutti i regimi, da quel-
lo giolittiano a quello fasci-
sta a quello democristiano 
(e bisognerebbe tener d'oc-
chio anche la televisione che 
di questa restaurazione, clas-
sico-clericale, e sempre sta-
ta la bandiera). 

Ad aiutare tale ricerca 
nulla e piu confacente di 
un'analisi critica che punti 
su ; confronti emblematici, 
sul contrasto di alcune ri
viste coeve che illuminano 
i termini di un'antitesi che 
spesso si riproduce. Ci sug-
gerisce il consiglio - uno 
studio, un'esplorazione. feli-
cissimi, di Giuliano Mana-
corda, Dalla «Ronda» al 
« Baretti» (Di Mambro edi-
tore. Latina, 1972, pp. 201, 
L. 2.500) condotti attraver
so il paragone tra 1'esperien-
za gobettiana, - dal 1919 al; 
1926, e quella della famosa 
rivista romana di Bacchelli, 
Baldini, Barilli, Cardarelli, 
Cecchi e Montano (e non 
bisogna scordare Gargiulo) 
che ha un arco piu breve, 
dal 1919 alia fine del 1922. 
ma contiene tutti gli de
menti piu sintomatici di 
un' altra concezione della 
cultura, del posto dell'intel-
lettuale nella societa. . 

• E tanto piu il riesumare 
vecchie polemiche e opposti 
atteggiamenti torna utile og
gi che l'occasione del cin-
quantesimo deU'awento al 
potere di Mussolini ripropo-
ne anche il problema dello 
schieramento o del mancato 
schieramento in' favore o 
contro la liberta da parte 
della cultura italiana del 
tempo. Proprio Gobetti, sin 
d'allora, poteva: afTermare 
che piu pericoloso del chias-
so dei fanatici seguaci dei 
dittatori era il consenso pru-
dente dei fiancheggiatori, 
piu o meno dichiarati, dei 
• filomussoliniani > masche-
rati da indifferent! o da 
spregiatori delle risse di 
opposte fazioni. 

Direi che il primo merito 
del libro di Giuliano Mana
corda e stato quello di mo-
strare come le dispute let-
terarie, i giudizi contrastan-
ti su questo o quell'autore, 
i gusti critici diversi, aves-
sero piu di un sottofondo 
politico-ideologico (anche se 
il raffronto non pud essere 
meccanico e Gobetti, ad 
esempio, continuera a pia-
cerci molto di piu come cri-
tico politico che come cri-
tico Ietterario), rivelassero 
una scelta di fondo. che non 
esitiamo a definire di civilta, 
sia nel modo di giudicare i 

. fatti politici e sociali sia in 
quelle spie infallibili che 
sono, per la «Ronda», i 
frequenli accenti antifemmi-
nisti e persino razzisti, o 
quel fastidio per 1'impegno 
rivoluzionario che, guarda 
caso, va sempre a parare 
neU'apoIogia della vecchia 
elasse dirigente e dei suoi 
valori conservatori. 

Non a caso, e sulIa • Ron
da > che Pareto pubblica un 
articolo in cui si legge una 
frase che segnaliamo all'on. 
Andreotti per fare da disti-
co al prossimo numero di 
Concretezza (una rivista 
che, pero, non ci pare an 
cora antologizzabile). E la 
frase e la seguente definizio-
ne: • L'uomo di Stato mag-
giormente valente e quello 
che meno attende a rag-
giungere fini impossibili e 
meglio sa valersi delle con-
giunture, per accostarsi ai 
possibili ». Ma che cos'era-
BO «i possibili • nel 1921 e 
nel 1922? Erano, per gli uo-
mini della • Ronda », da non 
identificare certo con i fa-
•cisti, la difesa dell'ordine, 
«la gerarchia e la distin-
xione dei gradi • (sono pa
role di Alberto Savinio) Di 
qui, un atteggiamento che 
Manacorda sintctizza cos): 
«un'aria di patemalismo, 
un aristocratico populismo 
che arriva a vezzeggiare il 
popolo secondo stereotipi 

cliches psicologici, 'ma 1 a 
patto che i rapporti di elas
se restino immutati, pur di-
sconoscendone la sostanza 
classista ». \ >' 

Di qui anche, Podio della 
rivista per Gobetti che «i 
sfoga nelle contumelie di 
Cardarelli contro il suo 
« scontroso e , provinciate 
censore», € saccente stu-
dentello », « stercoraro», e 
via di quel passo. Di qui 
soprattutto, - la spiegazione 
di quella coesistenza tra il 
fascismo e un tipo d'intellet-
tuale tradizionale, sotto il 
regime. Tanti letterati, aven-
do fatto professione di scet-
ticismo verso la lotta poli-
tica, si sono mostrati di-
sposti a tollerare la ditta-
tura rifugiandosi magari nel-
1" esercizio rigoroso delle 
lettere come scudo e alibi 
contro upa troppo smaccata 
compromissione. « Conserva
tori con presunzione di il-
luminata chiaroveggenza», 
secondo una definizione del 
Caretti che Manacorda ri-
chiama giustamente. 
<• Non e'e bisogno di ram-
mentare qui come Yiter del
le riviste >• gobettiane ' da 
« Energie Nove » a « Rivolu
zione liberate » al « Baret
ti > sia stato l'opposto e co
me la « contaminazione > di 
passione politica. la «sco-
perta > del mondo operaio, 
l'appoggio non solo e non 
tanto alle sue lotte quanto 
ai valori istituzionali che 
esso arrecava, abbiano ar-
ricchito la stessa funzione 
culturale di quelle pagine. 
L'autore ricostruisce, in par-
ticolare per «II Baretti », 
la revisione critica che vi 
conducono Sapegno e Mon-
tale, la sprovincializzazione 
effettiva promossa da Gia-
como Debenedetti, i con-
tributi di Morra e di Sergio 
Solmi: quella battaglia illu. 
ministica che fu l'ultimo 
messaggio gobettiano, la di-
visa con cui egli fondo la 
nuova rivista nell'estremo 
crepuscolo della liberta. 
: Manacorda sottolinea an
che un altro motivo che pud 
fungere come cartina di tor-
nasole nel guardare alle 
esperienze culturali del tem
po e al loro rapporto con 
il fascismo: la coscienza de
gli stretti legami che con-
nettevano le ideologie irra-
zionalistiche sparse in di
verse sedi e con diverse eti-
chette nel primo ventennio 
del secolo e la dittatura di 
Mussolini. «che in qualche 
modo ne era il punto di con-
vergenza e il momento del
la loro trasposizione' dal 
piano dell'enunciazione teo-
rica a quello dell'azione*. 
Quella coscienza Gobetti la 
acquisto; non cos) la « Ron
da », che pure si era espres-
sa contro il futurismo in 
omaggio alia classicita. 

Paolo Spriano 

A died anni dalla convocazione del Concilio ecumenico 
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II dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo, che fu 'l'idea centrale del pontificato 
giovanneo, segna il passo - Uno stato di incertezza alia sommita della gerarchia, dove il ri-
chiamo alia continuita della tradizione tende a prevalere sulle istanze di aggiornamento 

Una seduta del Concilio Vaticano II in S. Pielro 

II dialogo con il mondo con
temporaneo, ' inteso come ri
cerca di un rapporto nuovo 
tra la Chiesa e la mutata 
realty storica attraverso un 
aggiornamento del modo di 
inter pre tare e praticare il 
messaggio cristiano, fu l'idea 
centrale che spinse Giovanni 
XXIII a convocare il Conci
lio Vaticano II dieci anni fa, 
I'll ottobre 1962. 

Grandi furono quihdi le spe-
ranze e ' I'interesse suscitati 
non solo nel mondo cattoli-. 
co dall'avvenimento, che fu 
preceduto da due encicliche 
signiricative, la Mater et Ma-
gister e la Pacem in terns, 
che Papa Roncalli, differen-
ziandosi nettamente dal suo 
predecessore, aveva rivolto 
non piu ai soli membri della 
Chiesa cattolica, ma a tutti 
gli uomini di «buona vo-
lonta >. 

L'idea di proseguire questo 
colioquio con il mondo, fu 
raccolta anche da Paolo VI 
che si era «guadagnato > il 
papato, prima di entrare in 
conclave, con due atti: la let-
tera pastorale aH'arcidiocesi 
ambrosiana (con la quale nel
la quaresima del 1962 saluta-
va positivamente l'annuncio 
del Concilio) e il primo di-
scorso al Concilio, quando 
propose (ispirato dal Papa 
che lo aveva fatto cardinale 
e che doveva indicarlo come 
suo successore) di corregge-
re l'impostazione conservatri-
ce data dalla Curia agli sche-
mi preparatori. • 

QUPKM due atti contengono 
in nuce U programma del 
complesso e tanto discusso 
pontificato montiniano. Eppu-
re, dopo la sua elezione, da 
parte di molti osservatori si 
scrisse: « Non si conosce an-
cora la bussola di Montini»; 
di recente, in occasione del 
suo 75. anno, piu di un gior-
nale ha affermato che 1'attua-
le pontef ice acquisterebbe me-
riti se, € dopo aver dato il 
meglio di se al governo della 
Chiesa, consegnasse questo 
governo ad altri piu fresco di 
forze...». Si tratta, questa, di 
una opinione diffusa e che 
trova spesso concordi conser
vatori e progressisti, i quali, 
interpretando in modo diver-
so le decisioni conciliari. rim-
proverano all'attuale Papa di 
non averle pienamente attua-
te: da qui deriverebbe l'at-
tuale stato di incertezza della 
Chiesa. * 

Quando ancora era arcive-
scovo di Milano cosi Paolo 
VI parld del Concilio: «La 
prima illusione sarebbe quel
la di pensare che il Concilio 
decretera riforme radical! e 
sbalorditive - neU'ordinamento 
presente della Chiesa, tanto 
da cambiare i suoi lineamen-
ti secolari e da fame una isti-
tuzione del tutto nuova, mo-
dellata sugli schemi della vi-

SETTE ANNI NELLE GABBIE DI TIGRE 
«Se I'infemo esisfesse non 
di migfiaia di sudviefnamiti 

Dal aostro iaviato 
COPENAGHEN. 11 

. I testimoni diretti del geno-
cidio americano - sono stati 
questa mattina i protagonist! 
della prima seduta plenaria 
della Commissione internazio-
nale d'inchiesta sui crimini 
americani nel Vietnam. • Sei 
vielnamiti — quattro donne • 
due uomini. del nord e del 
sud — si' sono awicendati 
davanti ai membri della Com
missione a raccontare la lo
ro tremenda storia personate: 
una storia che coinvolge le lo
ro famiglie. i loro villaggi. 
un intero popolo. Avevamo vi-
sto poco prima sullo schermo 
un impressionante squarcio 
delta realta vietnamita in 
questi ultimi sei mesi di sea-
lata aerea americana, fissato 
da un cinereporter sulla pel-
licola. Un film muto. senza 
colonna sonora. senza com 
mento. un reportage di guer-
ra. Poi la voce esile e com-
mossa di Dao Thy Mui. e quel
le di Nguy Thin Nham e di 
Tran Thy Tho ci hanno portatn 
altrettanto sconcertanti bra-
ni viventi di quella terribilft 
realta. 

Thy Mui & di Holgai. un no 
me che ricorre quasi ogni 
giorno nei bollettini dei coman-
di dell'Air Force americana. 
E' la sola superstite della sua 
famiglia. sterminata il 20 lu-
glio in uno dei tanti raid dei 
Phantom sulla sua citta che 
il film ci aveva mostrato co
me un enorme cumulo di ro-
vine. pochi istanti prima. 
«C'erano obiettivi militari. 
nodi di comunicazione, depo-
siti di munizioni. obiettivi stra-
tegici? > chiede uno del com-

si pofrebbe immaginare che 
geffafi a languire nelle fosse 

missari. La giovane donna, . 
che si regge male sulle gam- I 
be straziate da una bomba a 
biglia. piange. stringe tra le 
mani una cuffietta da bam
bino: t E' tutto quel che mi 
resta della - mia famiglia. la 
cuffietta del mio bambino. 
aveva solo un mese e due 
giornt. Quante • madri hanno 
perduto ' i loro bambini in 
questi pochi mesi! >. Ad Hol
gai non c'erano obiettivi mili
tari. ora ci sono soltanto tre-
mila case distrutle. 

Nguy Thin Nham e di un 
piccolo villagpio della pro-
vincia di Tan Hoa. O me
glio era di un . piccolo vil-
laggio perche questo nucleo 
di poco piu di trecento anime 
ora non e'e piu: e sparito in 
pochi secondi il 21 luglio sot-
to il tappeto di bombe di 
una squadriglia di B - 52. La 
donna regge con i monche-
rini una foto. che mostra ai 
commissari. E' un panorama 
di tanti crateri nei quali so
no sprofondati le case e le 
caDanne con centoventicinque 
dei > loro . abitanti. . Non vi 
sono domande. 

Nemmeno • per Tran ' Thy 
Tho vi sono domande. Ella 
•mostra ai commissari le fo
to e le lastre del suo corpo 
straziatn dalle schegge del
le bombe perfnranti che i 
tecnici del Pentagono hanno 
messo a ' punto per I mezzi 
corazzati e che i Phanlnm Ian 
ciano sui villagci inermi di 
tutto il Nnrd Vietnam. In 
un angolo delta sala c'd in 
mostra uno dei contenitnri 
di quest'ultimn ritrnvato del
la tecnologia bellica ameri
cana. Sembra un • innocun 
serbatoio. Porta invece nel 

cosi» - Maneffe « made in USA » con morse dentate per accrescere le sofferenze 
- Alia tribuna le vilhnie delle bombe a biglia e i superstHi dele citta marhmzafe 

ventre ' quattrocentoventicin-
que di queste piccole e po-
tentissime bombe che inve-
stono un'area di due chilo-
metri quadrati con schegge e 
frammenti di ogni dimensio-
ne. Anche questo fa parte 
della strategia nixoniana del 
genocidio. 
• Un'operazione che ha piu 
volti: quello che ci descrive 
la giovane Nguy Thi Binh. 
di Quang Tri. dove i B - 52 
hanno scaraventato dall'apri-
le a oggi migliaia e migUaia 
di tonnellate di bombe quasi 
quotidianamente. e quello di 
cui ci parla Le Thi Bon. una 
fanciulla quindicenne. unica 
superstite della sua -' fami
glia sterminata nel sud. nel 
dislretto di Danang in una 
delle tante operazioni di (pa
ri ficazione> condotte nel "70 
dal 5. e dal 7. reggimento 
di marines americani;'quel
lo. ancora. di cui h testimo-
ne. miracolosamente vivente. 
Nguyen Van Thang. che e 
stato per dodici anni prigio 
niero neH'interno del peniten-
ziario di Pulo Condor, e per 
sette di essi sepolto e acco-
vacciato nelle - fosse delle 
cgabbie di tigrei. 

- II racconto di quest'uomo 
che non fu mai condannato 
da nessun tribunale. cattu 
rato una notte dagli sbirri 
di Saigon, gettato in una gab 
bia e sepolto in una fossa 
larga due metri e profonda 
altrettanti. e Tillustrazione 
vivente dei metodi con cui 
Van Thieu ha continuato ad 
amministrare. dopo Diem. 
quel regime che Nixon pr» 
senta ancora oggi come so
lo possibile cdifensore della 
democrazia contro' il comu-

nismo >. Come ne e uscito? 
«Se I'infemo esistesse non 
si potrebbe immaginare che 
cosi — dice Van Thang —. 
Quando chiedevamo acqua ci 
versavano addosso liquido 
puzzolente. Se imploravamo 
cibo ci ' versavano aildosso 
polvere di calce. Se chiede
vamo assistenza medica o il 
conforto di un prete erano 
bastonate. Venivamo siste-
maticamente picchiati a san-
gue e dopo ogni bastonalura 
decine di corr.pagni di sven-
tura morivano». '» 

E* un racconto ailucinante. 
Ma lo e ancora di piu il 
fatto che gia nel '69. quan
do Nixon diceva di voler con-
cludere al " piu presto - la 
guerra nel Vietnam, queste 
cose fossero non solo ben no
te negli Stati Uniti ma con 
fermate da personalita in-
fluenti del Senalo americano. 
E' quanto si pud leggere in 
un altro rapporto presenta-
to per iscritto qui a Cope 
naghen sull'aiuto americano 
a Thieu. Fra le tante denun-
ce sulla partecipazione di-
retta degli americani alia 
repressione e alle azioni di 
sterminio ve ne e una a 
proposito delle cgabbie di 
tigre » — in cui vengono rin-
chiusi e lasciati morire di 
morte lenta e tremenda mi
gliaia ' di sudvietnamiti. ' — 
che ci ricorda da vicino i si-
stemi usati dai nazisti. II 
rapporto documenta che nel 
1971. e quindi molto dopo che 
fu messo in luce come le 
cgabbie di tigre» non fos
sero solo un ricordo del re
gime dei fantocci precedenti 
Thieu, esse continuavano ad 

I essere largamente usate • 

perfezionate dagli americani 
stessi. 

I prigiooieri sudvietnamiti 
che il nuovo dittatore e gli 
americani usavano per la lo
ro costruzione, si legge nel 
rapporto, si rifiutarono di 
contribuire alia persecuzione 
dei loro compatrioti e com-
pagni di pena. A questo pun 
to il compito di costruire i 
mostruosi mezzi di tortura e 
di pena fu affidato a impre-
se di costruzione americane. 
Probabilmente non c'& sulle 
c gabbie di tigre» il notne 
della ditta costruttrice, co
me invece amavano mettere 
i fabbricanti nazisti sui lo
ro fomi crematori e suite 
camere a gas. ma il teste ha 
detto che suite sue manette 
e'era scritto made in Usa. 
Manette anche perfezionate 
secondo la nuova tecnica 
americana.. Van Thang rac-
conta come dopo un'ispezio-
ne di militari americani al 
carcere di Pulo Condor i ru-
dimentali anelli delle catene 
cui norma Imente sono stretti 
i polsi dei prigionieri fosse
ro sostituite con morse den
tate. combinate in modo ta
le che al minimo movimento 
deiruno o deiraHro prigio-
niero le morse di ferro pe-
netrassero nelle loro carni. 

La Commissione e visibil-
mente scossa. anche se gli 
uomini che la compongono 
non hanno da tempo dubbi 
o illusioni su quello che si-
gnificano la guerra ameri
cana nel Vietnam e i] so-
ste«no che Washington con-
tinua dare al regime di 
Thieu. 

France Fabiani 

ta associata contemporanea. 
Non sara cosi... >. E ancora: 
« La Chiesa vedra di aggior-
narsi spogliandosi, se occorre,. 
di qualche vecchio mantello 
regale rimasto sulle sue spal-
le sovrane, per rivestirsi di 
piu semplici forme reclama-
te dal gusto moderno >. c Piut-
tosto — egli aggiunse — re-
staurera le sue logiche e ori-
ginarie esigenze e le condur-
ra ad una bella linearita, ve-
ramente cristiana». Infine: 
< Dovra essere un Concilio di 
riforme positive piuttosto che 
punitive: piu di esortazioni 
che di anatemi ». 

Gome egli si proponeva di 
realizzare, se fosse divenuto 
Papa, questo programma ri-
formatore (fond a to su un pos-
sibilismo pragmatico che, pe
ro, facesse salvi i principi) 
venne ' illustrato dallo stesso 
Montini il 27 aprile 1962 in 
un discorso all'Istituto per 
gli studi di politica interna-
zionale. In questa occasione 
egli disse che < come la Chie
sa al tempo della civilta pa-
gana, ellenicoromana, respin-
se, si, quanto vi era di ido-
latrico e inumano, ma con-. 
servd, assimild i tesori della 
cultura e deU'arte classica »; 
come aveva fatto al tempo 
del Rinascimento quando cfre-
nd l'ebbrezza dell'umanesimo 
pagano risorgente e fece suo 
le . virtu artistiche . di quel 
tempo >; < cosi, io oso pensa
re, ancora denuncera il mate 
rialismo di ogni specie pro
prio della nostra eta, ma non 
maledira la gigantesca civilta 
della scienza, deU'industria, 
della tecnica. della vita inter-
nazionalizzata della nostra epo-
ca ». Insumma, la Chiesa de-
ve saper assumere — come 
dira piu tardi da Papa — il 
non facile impegno del < dia
logo con la storia > senza per-
dere la sua cnatura di Chie
sa ̂ . 

Paolo VI illustrd i modi o 
le forme per realizzare que
sto dialogo con la sua prima 
enciclica Ecclesiam suam del 
6 agosto 1964. Impiegd 14 me
si per redigerla. Pio X atte- ~ 
se solo tre mesi a pubblica-
re la sua prima encicb'ca • 
Benedetto XV appena due. 
Pio IX tardd dieci mesi, Pio 
XII e < Giovanni XXTTT otto 
ciascuno. Papa Roncalli. perd, 
gia tre mesi dopo la sua ele
zione annuncid i tre obiettivi 
del suo pontificato: il Sinodo 
di Roma (che doveva instau-
rare un rapporto nuovo tra 
Papa e vescovi). il Concilio, 
raggiornamento del Codice di 
diritto canonico (non ancora 
realizzato dopo 13 anni di 
studi). 

Con VEcclesiam suam, Pao
lo VI, piu che enunciare un 
programma, indicd a tutta la 
Chiesa un metodo, da lui de-
nominalo del dialogo, per po-
ter colloquiare con i fratelli 
separati, con le religioni non 
cristiane e con le grandi cor-
renti del pensiero moderno e 
contemporaneo, fra cui il mar-
xismo. Piu tardi, saranno isti-
tuiti tre segretariati per pro-
muovere ricerche e iniziati
ve pratiche in queste dira-
zionL 

L'enciclica non piacque alle 
Chiese protestanti, il cui se-
gretario generate. A. Visser't 
Hooft, cosi si espresse: c Se
condo l'enciclica, il dialogo A 
un mezzo per comunicare la 
verita insegnata dalla Chiesa 
cattolica. Noi intendiamo u> 
vece il dialogo, innanzitutto. 
come una compartecipazione 
in cui tutti ricevano e tutti 
diano, e dalla quale tutti ven-
gano arricchiti e trasformali ». 
In verita, il dialogo ecumeni
co si e arenato. negli uitmu 
anni, e quello con il mondo 
e diventato difficile e contrad-
dittorio. 

Paolo VI ha tuttavia con-
siderato la sua enciclica del 
dialogo come la base di par-
tenza di una strategia che 
avrebbe dovuto guidare la sua 
allivita di Papa sul piano ec-
clesiale, interconfessionale. di-
plomatico e politico, a pre-
scindere da quelli che sono 
stati poi i risultati. positivi 
o negativi. -

Infatli, per il suo primo 
viaggia fuon d'ltalia, (4 6 gen 
naio 1964) scelse la Palesli-
na. culla del enstianesimo. e 
a Gemsalemme suggelld. ab-
bracciando il Patriacra Atena-
gora. ora scomparso, la ricon-
ciliazione con la Chiesa orto-
dossa di Costantinopoli. Per 
il suo secondo viaggio scelse 
llndia (2-5 dicembre 1964) 
per portare in veste di c pel-
legrino > ma con la forza del
la sua presenza personate ia 
parola cristiana tra popolasio-
ni che ne erano rimaste sem
pre lontane anche se pervase 
da una religiosita di tradizio-
ni diverse. Da Bombay lancio 
il suo primo appello per il 
disarmo. . 
• Per il suo terzo viaggio scel
se I'ONU (4 ottobre 196$) co-
gliendo l'occasione del XX an-
niversario di questa organ!*-
zazione mondiale. Risulta cbt 
gia Papa Giovanni aveva pro-
gettato questo viaggio per U* 

lustrare la sua enciclica Pa-
cem in terris (11 aprile 1963) 
ma vi mando il cardinale 
Suenens a causa delle sue gia 
precarie condizioni di salute 
(mori il 3 giugno dello stes
so anno). . 
. c Voi avete davanti un uomo 

come voi — disse Paolo VI 
davanti alia assemblea delle 
Nazioni Unite — e fra vol, 
rappresentanti di Stati sovra-
ni. uno dei piu piccnli, rive-
stito lui pure, se cosi vi pla
ce considerarci, di una minu-
scola. quasi simbolica sovra-
nita temporale. quanto gli ba-
sta per essere libero di eser-
citare la sua missione spiri-
tuale... Non abbiamo alcuna 
cosa da chiedere. nessuna que-
stione da: sollevare: se mal 
un desiderio da esprimere e 
un permesso da chiedervi. 
quello di potervi servire con 
umilta e amore >. E aggiunse: 
c Voi non siete eguali. ma qui 
vi fate eguali... Fate che chi 
ancora e rimasto fuori. desi-
deri e meriti la vostra fidu-
cia». II riferimento alia Ci-
na era evidente, come ad al
tri Stati ancora tenuti fuori 
da questo consesso interna-
zionale. .••-,:.; 
. Nella strategia di questo 
dialogo non poteva mancare 
l'ltalia. anche se il discorso 
sui rapporti tra Stato e Chie
sa nel nostra Paese diventa 
delicato sul piano pratico per 
il persistere di un intreccio 
di interessi, a vari livelli, tra 
religione e politica. Sin dal 14 
gennaio 1964. Paolo VI. rivol-
gendosi al patriziato e alia no-
bilta romana. ebbe a dire: 
c Noi non siamo piu per voi 
quelli di ieri... La storia cam-
mina >. 

II problema di fondo fu af-
frontato durante la sua visi-
ta in Campidoglio il 16 apri
le 1966: c Qua venne, circa un 
secolo fa Pio IX: ma quan
to diversamente. Noi non ab
biamo piu alcuna sovranita 
temporale da affermare quas-
su... oggi non abbiamo per 
essa alcun rimpianto, ne al
cuna nostalgia, ne tanto me
no alcuna segreta velleita ri-
vendicatrice ». Quanto ••- alia 
cminuscola sovranita, essa e 
piu simbolica che effettiva >. 

Non basta. tuttavia, enun
ciare i principi: e da vedere 
quanti problemi" ed ostacoli 
si frappongano, come si sono 
interposti, per impedirne la 
attuazione. 

Alceste Santini 
(2 • Continua) 

Traduzioni 
verghiane 
inURSS 

MOSCA. 11 
Ristampe e nu»ve tradu

zioni verghiane sono an
nunciate per i prossimi me
si nell'Unione Sovietica, in 
occasione del dnquanlesl-
mo annlversarlo della mor
te dello scrittore. Flno ad 
oggi le opere di Giovanni 
Verga sono state pubbli-
cate in URSS con una tf-
ratura complesslva di 7t0 
mila copie. 

Gia nel secolo scorso ap-
parvero in russo una rac
colta delle novtlle • c I 
Malavoglla *. Tra I primi 
tradutfori vi fu anche la 
sorella maggiore di Lenin, 
Anna Uljanova Elizarova. 
Fu per sua iniziativa die 
il prime racconto di Ver
ga « Guerra di santi • fa 
pnbblicate dal qoetidiane 
«Velzhskij Vestlnk > di 
Kazan neirottobre del 1112. 
Piu tardi la sorella di Le
nin tradusse on altro rac
conto dello scrittore slcl-
liano — c Epopea spicclo-
la » — pubblica to a Mosca 
nel periodo prerivelazie-
nario. 

Dope la Rivoluzione dl 
Ottobre rinteresse dei let-
tori sovietici per le opere 
di Verga aumento t i sue! 
libri presero ad usclre con 
maggiore freauenza. Note-
vote successo riscosse nel 
1f22 un saggle su Verga 
di Henri Eauvet die si tro
va nella biblioteca dl Le
nin al Cromllno. Nel IWt 
la case editrice « Zemlja I 
Fabrikaa pubWico un*al-
fra raccolta dl nevelle s«+-
to II tifolo di c Pane nero a. 
E* del IfJS una nuova 9rth 
duzione do • I Malavoglla » 
in edixkMM illustrata. Nel 
M54 e nel 1fS7 vedeno la 
luce due raccefle di nevel
le, fra cui « Nedda * e c La 
lupe a. Flo recentemenle 
una monografla Inlei amen* 
te dedicata a Giovanni 
Verga o stata pubblteata 
a Riga. 
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