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Angelo Del Boca racconta le reticenze dei ministeri a rendere pubblici i crimini in Etiopia 
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Quefle carte sui gas del Duce 
• Stanno per cadets gli uttlmi 
pesanti veil che coprono pagme in-
sagutnate di storia, voci loniane di 
moni innocenti, echl di feraci tap-
presaglie e dl siragt compiuu in 
nome di un'asswdita chlamata Inv 
pero.-Quetto d i e Angelo Del Boca 
ha sempre sciltio, nella SUB (unga 
ricerca sul cotonlallsmo italiano 
Inlziata nel 1965, sul comports-
menlo degli esercltl invasori iialfa-
ni, put trovando riacontri ceni negli 
archivi, tin Inconlrato ostracism! e 
rigetu uttlelall. E, in occasion* delta 
receute uacita del suo hbto. «ll Ne
gus. Vita e morte ddl'uldmo Re del 
Re» edlla da Latere, In polemka e 
di nuovo divampata. Indro Monta-
netIL alllere di quell'lmmagine 
eonsolalorla degll Italian! "brava 
gente> e del soidalo genitle e com ' 
prcnsivo, continue a sostenere che 
I'llalla non ha mai falto uso dl gas. 

Angelo Del Boca, che negli at-
chtvi dei ministeri degll Esteri, della 
Dltesa e del discioHo mintetero del-
V Africa ilaliana, ci ha passato lun-
ghisstmi period! dagli annl Sessan-
la agll anni Novanta, sa dl avere 
dalln sua parte la raglcme della sto
ne, otlie che quells del document!. 
Per queslo, nella sua casa di Pla-
cenza, lira un sospito di solUevo 
sapendo che la vicenda sul com-
portamento degll eserciti Haliani in 
Alrtca sia per giungere ad un punto 
cruciate. 

0U> «•** un m**> Hiwwi 

PRIMI LffTTDURI 

Procida 
ricorda 
Elsa Morante 
m PSOCiDA Per i died anni dalla 
morte di Elsa Morante. awenuia il 
2S novembre 1985. II premlo letie-
rario -Proclda-lsola dl Atturo-Elsa 
Morante. si atricchlsce d l appunia-
menll. Dal 7 al 9 setlembre. a Pa-
I U I M I Catena, a Procida. la sciitlri-
ct> ven i ricordaia con due moslte. 
un recital e la presentazione del se-
condo numeio det -Cahiws Elsa 
Morams. (ediztoniSoliotractla).a 
curadlNkoOi i ingoeTlunaNolai -
bartolo Apre la mamiealaztone 
Jtacards-, una mostra dl 3 ! Illo-
gralle dedicate al dlalogo tra un ce-
lebrc pltlore e un grande scritiore. 
II 9 sellembre wtranrto proclaraali 
I vlncltotl del piemio d i e In no
vembre verrS cetebralo anche all'l-
stltulo llallano r)i Cullura a Parigi. I 
finnllsll sono' Etliih Bruck. Fleur 
Jaggey, Enio Stclliano. Marin Atia-
naski. Elio t!K»nola. Georges 
Moustakl. Paola Capriolo. Cesare 
(iarbi.ll.EnaMrttchi. 

• • Iranta ctoriol eto chwdono dl 
f i r * O M M D I tu l dacwnMtt In 
DOHMM <M inWctML C * ipa-
r p M d w quMM « w w * •» * • 
dUnwiDelBiiet? 

£ un passo importante che po-
uebbe aprire gl i aroblvi i la'tutti gl i 
studiosi, fiilenlamo grave ecieoc-
cupWRB'the anccWf lgg l ! ^ cin-
quant'annl dalla fine del secondo 
conflitto mondiale, che pure ha 
portato al rlconoscimenlo di torti 
e raglonl su moile tragedie del se-
colo, si teml dl minimizzate, nega
te o rkllmensionaie 1'asgresione 
italiana In Africa e di cuprite il 
comportamento dl Mussolini nei 
conlronll del popola etiopico. Un 
anno dopo la iirma della conven-
zione del '27, che proibiva il ricor-
so alle arml chimiche, il Duce nel 
1928 usava gas astlssianil in Libia 
e, nel 193S-36, durante I'lnvasione 
delVEliopia, riconeva a 2.SOU 
quinlali di ir«ite dagli elfelli devd-
stanll, Quesli sono fatti che non 
possono essere negatl. Per queslo 
io come gli altti trenla lintiaiati 
dellappello - tra cui Valerto Ca-
sttonovo, Ejizo Coliotti. Claudio 
Pavone, Giorgio Spini e Leo Vaiia-
ni - chiediamo la plena hberta di 
acees.se agll atchivi e la pubblica 
dlffuskme di quel documenti. 

la i k m d a «wtoda ancha ki 
•atlMMnto. QuMto ttmna 
«ona nindlra la rtchkst* « 
cManna m l comporUmwitD 
Mi'MWdtDHalMMkl EHoptaT 

Trenta storici italiani chiedono che vengano resi 
pubblici gli archivi degli Esteri e della Difesa che 
documentano l'uso dei gas da parte dell'esercito 
italiano nella guerra d'Etiopia. Ne parliamo can 
Angelo Del Boca, uno dei promotori dell'appello. 

MARCO m i M I M 
L'inlerpellanza che ptoptlo oggi 
presenieranno Viltotto Emilianl e 
Vakfo Spini tende a sollecilare un 
ano risoluiiuo da parte d d govet-
no. Daquanlomi risulta lorienia-
menlo del dirigenli dei ministeri 
degli Esteri e della Difesa saiebbe 
quello di rispondere all'intettoga-
jione. Sarebbe il primo alto con
crete la prima presa di posiiione 
ufiiclale del governo italiano a 
sessaiila anni dall'invasione del-
lEliopia. 

Com* ct i t Mtite nana V M U dl 
•anfl-ttttlHio-, un tltoto d w le 
homo atflblato onral d t tren-

t'UNIlT 
Ho latlo 1'abitudine alle aggtessio-
ni. La desita mi ha sempre sbattu-
to in (accia queslo termine di anti-
t la l lanoediamicodei popoli afn-
cani Montanelii. Un dat 1965. an
no di uscita del mio volume «La 
gueira itaLoabissina*. ha polemiz-

zato con me, prima in maniera ru
de. ota garbata, asserendo che se 
lisullera che ho delto la verita 
chiedera scusa e, a sua volta, 
ptowedeia a inscenate un pro-
cesso conlro coloro che hanno 
mentilo. Nel d ied llbri usciti da 
Lalerza ho quasi sempre - cioe 
quando mi & stato permesso - do-
cumentato lesatta collocaiione 
archivistica dei fatti citati. Nel vo
lume «La conqulsta dell'lnipero». 
uscito nel 1979, avevo gia scritto 
quanlo ho ribadito nella biografia 
sul Negus e cio&che Mussolini, os-
sessionato daD'ombra della scon-
fitla di Adua del 1896, voleva ad 
ogni costo e con ogni mezzo 1m-
possessarsi dell'Etiopia. 

In cha modo (UraM iMHJ qaal 
gaadMl 'MwdblMMm? 

Ne! gennaio del 1935, sette mesi 
prima deirinizio delle operazioni 
in Eltopia. lurono sloccate 670 
tonne Hate di gas nel centre chimi-

co posto a pochi chilomeui da 
Asmara. Quel gas fu impegnato 
nel cotso ddla guena per 250 ton-
nellate sul Ironte nord, 50 tonnel-
late sul Ironte sud e una quanlita 
minoie nella guerriglia contto i 
panigiani abissini. II §5% fu lancia-
lo dai nosiii aerei Capreni, SSI e 
SWf& 'Bdmbe erano conlrasse-
gnale dalla sigla C500T, erano ca-
ricale a iprite. si aptivano a om-
brello a 1,000 metri di altezza e 
provocavano una sorla di p k ^ i a 
che cadeva sul teneno colpendo 
indisiinlaniente soklaii e popola-
zione.dlstruggendovillaggLvege-
tazione e bestiame. II rimanenle 
lu reimbarcato e rimpatrlalo in Ita
lia passando per Suez. Gli inglesi, 
che pretendevano un p e d a ^ b in 
steiline o oro per ogni nave che at-
Iravetsava il canale, etano al cot-
tente delconlenulo delle stive. 

Com'a Mtralo In paiafM* dt ta-
la AciMwntariOMT £ (telle o 
dHBcll* a c o t w agH wctiMdel 
mkriMMIMariT 

Nel 1969 ho fimialo un contralto 
conlacasaedilnceLalerzapeisei 
volumi sulla storia geneiale del 
colonlalismo italiano. Per molio 
tempo ho chiesto ufficialmenle di 
accedere agli archivi della Pame-
sina. Non 6 che mi dicessero di si 
o di no, non mi rispondevano pro-
prio. Nel 1976 con la nomlna del 
professor Enrico Sena, un bene-
tnerito per tutti gli sudiosi di sto
ria. qualcosa 6 cambiaio; anche 

se con qualche limitazione gli ar
chivi sonostati resi accessibili Per 
esempio, ogni tanto, qualche fun-
zionario usdva luoii con la scusa 
della ricatalogazione e tutto veni-
va bloccato. Io stesso, ormai alia 
line del sesto volume suilq storia 
delcolonialismo. bo dovntonalta-
te personalmente con I'allora mi-
nistro degli Esteri Andreolti la con-
clusione delle mie riceiche. Mi (e-
ce accedere aidocumenti richiesti 
ad una condizione: che non citas-
si la collocazione archivistica. 

C M Upo dl raapoitl ha emUa con 
I M O M I M M I I <*& arcibt? Co
rn* ha p«Mo. W J'anU-ttaiano. 
par MMllanta uwimni nal 
KMandrl <M MbriBton? 

Vogllo raccontare un episodio. 
Otlo anni fa al Ministero della Di
fesa il responsabile dell'UBicio 
slorico dello Slato Maggiore del-
I'Eseicito, tra i lserioei l laceto, mi 
sbatte in faccia una trase del gene-
re -Questo & un nemico dell'lta-
lia> Pol, parlando coo lui dell'uso 
dei gas italiani in Etiopia. mi con-
fessa: «Non credo d i e lei abbia 
sbagllalo. Casomai ha sbagliato 
pet difettoi, Allota Iw ripreso gli 
snidi con iena: il primo giorno mi 
sono slati consegnati tutti i fasci-
coli richiesti, il giomo dopo sol-
lanto due di qudli che avrei raluto 
consultare. dopo d ied giotni me l i 
hanno negati tutti Coameneso-
noandato. 

LA MOSTRA. «Scoperto» a Camaldoli un nuovo protagonista della pittura del Seicento 

Venanzio, allievo eremita di Caravaggio 
aa flHENZL All'odoie dei colon, al 
mestiere del pennelki e della lavo-
lozza. alia piltura di professione, 
un uomo di 40 anni prefer! I'aspia 
disciplina deU'eremitaggio- Era il 
1618. Prese i voti camaldolesl con 
il nome dl Venanzio e non scelse il 
biaccio toscano. piil moderate e 
propenso alia vita di comunila su 
pet i monli del Casenlino: quell uo
mo per noi senza volto scelse la 11-
nea dura di Monle Corona (casa 
camaldolese viclno a Perugia can-
cellata dalla slotial, la congrega-
zione dedlta a un etemilaggio 
esttemo, di solitudlnc, poveda, 
meditazione. Nelloidinencoprlin-
catichi importanli, ma senza di-
menlican; il passato. mellendo il 

fennel!" al seivizio della fede. 
anfe vero che oggi il nome di Ve

nanzio si atfacdanelvanegatouni-
vetso del pitlori catava^eschi e si 
accapana alcuni dipinti .itmbuili 
ad Antivedulo della Cramalica. ai-
risla alia cui bottega allese anche il 

Siovane Caravaggio. Ma qui t t 
'uopo una minima ncoslfuzioue 

del f alii. 
Lo spunlo nasce dalla mostra in 

corso nel casielio Guiili a Poppi 

Spunla un nuovo piHore, perquanlo un po' ritardatario, 
nella folta schiera dei caravaggeschi: si chiamava Ve
nanzio, era un eremila, monaco della congregazione di 
Monte Corona dei Camaldolesi. A lui una giovane stu-
diosa assegna un ciclo di dipinli nell'eremo di Camal
doli, in Toscana, dei quadri napoletani e una tela a Fra-
scati che Roberto Longhi riteneva di Antiveduto della 
Gramatka, un maestro di Caravaggio. 

c a m Mpsrm HEDA;IONE 

S T I P A N O M I U A M I 

(nel Casentino, provinciadi Arez-
zo] -Da Anlivcduto della Ciranati-
ca a Venaniiu leremila". Incwso 
lino al SI oltobre.diretlapev la par
te scieniilica da Laura Speranza. 
ptumossa dal Comunc di Pi>ppi. 
dalla ainfiiegazione camaldtilese 
dei licnedetlini e dalla soprinten-
denza ^i beni arielkht di ATeza>, 
I'esimsizione raccoglie dodici di
pinli testaurali ed e slaia uurata da 
Luc ilia Con igiicllo. giaallievndiMi-
i^i Gregon alrunivemila di t-irenze 
I J I giovane studiosa j n u t e i he le-
srxisizione * natj \x-Kh6 0 wnnta 

alia luce la personallla artisUca di 
Venanzio. non vkeversa: "Dappri-
ma a\wo ricostniito su bast stilisli-
d ie un corpus di dodici dipinti tra 
i eiemo e il monastero di Camal
doli. Ne veniva fuori uncatavagge-
sco in apparenza della prima ora, 
un po' rude-. Questl santi, Cristi e 
Madonne, vestiti di drappl rossi. 
bianchi e giatll su fondocupo, pet 
la giovane sludiosa 11 aveva eseguiti 
la slessa mano che aveva lavorato 
nell'etomo camaldolese a Napoli e 
nell'en'mo luscolano a Frascati, al
lota entiambi sotlo la giurisdizione 

deicoronesi Dopo che Longhi eb-
be assegnato II quadra d i Frascati 
ad Antiveduto, negli anni Cinquan-
ta Fetdinando Bologna awitirto 
anche i quadri napoletani al mede-
simo autore. Ma gia una quindki-
na di anni fa lo specialista di piltu
ra secentesca e catavaggesca Mau-
rizio Marini 9ollevava molli dubbi 
su quelle attribuzioni. 

Proseguendo la sua indagine. la 
storica dell'arte ha scoperto che i 
rappotti Ira le due congtegazloni. 
all'epoca piuttosto lesi. conobbero 
una specie di pace torzn dal 1634 
al 16*2 imposta da una bolla pa-
pale. Propno in quel pcriodo. pet 
sei anni. i cotonesi condussero l'e-
remo di Camaldoli e i documenti 
patlano di una lore non meclio 
precisata commissione a lal Ve
nanzio da Subiaco nel 1640 

Dunque Venanzio avrebbe di-
pmto i suoi santi nel 1640. Stilislka-
menle pert, era rimasto indielro. 
•Con i rati e 1'Lsolamenlo si conge^ 
16 - dice iJKilla Conigliello - agli 
anni ha secondo e tetzo decennio 
del secoio. II che spiega I'auribu-
zioue di Longhi al 1620 circa, al 
tempo di Antiveduto-. Tutlavia. 

puntualizga la studiosa, il monaco 
non serrd del tulto le porte al mon-
do eslemo: -Doveva aver ^slo 
qualche opera di Artemisia Genti-
leschi, di Francesco Guaiino. Le 
unghie a volte spotche delle tiguie 
dimoslrano una visione naluralisli-
ca di impionla catavaisesca. Cer-
to fu un autodidalta e lo si vede dai 
quadri di Camaldoli: impiega mol-
to una "pithita di preparazione'. 
ricca di materia in alcuni denagli, 
nei rossi. ad esempio nel drappeg-
gio di San Carlo Boriameo. era ma
turate in una cultura antiaccade-
mka, ravvisamo anche errori pro-
spettici. Ma dalla pittura si com-
piende cite compl scelle mollo 
sentite". Cetto non esegul capola-
vori. di Venaniio soprawivono an
che qtiatlro malandali affteschi 
nell'etemodi MonleRua nelpado-
vano. ma £ giusto dare a Cesare 
quel che h di Cesare. Mori nel 
1659. Resta peid un mistero: non si 
conosce il suo nome da lako. non 
se ne conoscono le fattezze. anche 
se torse i| segielo « riposlo in qual
che aichivio dei camaldolesi di 
Monte Corona che la scopritrice di 
Venanzio non ha polulo consulla-
re 

RITRATTI 

I dolori 
del finto 

Ottocento 
di Patti 

MASSIMO OMOFM 

« H O LETTO STAMANI 
sulla "Sicilia"che ilce-
iebre scritlote Marani-

ni ha partecipatoa Roma a un di-
battitocon cem giovannlii di estte-
ma avamjuardia di non wi quale 
giuppo. Echiaio che a lui non glie-
ne importa nienle anzi segreia-
raenle li disptezza. Pero da vari an
ni vive nel tetrore di essete consi-
derato un superato». Chi patla S un 
vecchio gentiluomo di tampagna 
catanese, che coltiva denlro di s£ 
un'idea amabilmenle otlocentesca 
della Mia e con disaaio vive la con
temporaneity, foise I'unko perso-
naggio positivo de Lo cagina che 
Eicole Path pubblicO nel 1965, ap-
pena due anni dopo il puhblteo 
ptocesso intentato, contre lo scre-
dilato geneir- del romanzo, da un 
gruppodi giovani inlelletluali desti-
natiadivenlareiamosi. 

Rileggo tall parole mentre pre-
paro per i Grandi Tascahili Bom-
piani una risiampa del Diario iiti-
iano (1971). da fat seguite a quel-
la gia curala da Sara Zappulla Mu-
scara di Un de/feimo noupmftn? 
(1967). e mi chiedo quanla rasio-
ne avesse avuto Patti nei riguarai di 
quell'illuslre collega. la cui vera 
identita lacilmente s'mdovina. f |\e 
si affannava a consacrnie. per es-
seme a sua volta consactalo. quel 
baldanzosi rivoluzionari. gli stessi 
su cui si ironizzerc) ancota in Due 
schioppeltate, uno dei tactonli piu 
felici del Diario. 

All'apparenza. e secondo i ca-
noni della nostra pi(i accieditaia 
storiogralia, polrei dire nessuna. 
Sopiattutlo se penso a quel d ie 
Patti saiebbe diventato pet la no-
stta critica, anclie la piu cordiale 
una sona di Brancati in scdiceslmi, 
moralisla pnvo di prolonda motali-
ta. sensuale ed erotko. ma senza 
che tale erotistno potesse compe-
letecol iu rote esistenzialista, o con 
I'oltranza comicadell'assai piu do-
tato amico e contenaneo, che pu
re, narratore grande, non pochi so-
prusj . c i i i c i avrebbe dovulo sop-
porlare. Se quell i ctano gli anni in 
cui'persiho un Cissofa ed un Bas-
sam venivano sbetleggiati come le 
nuove Uate. figuriamoci in d ie 
conto poteva essere ic-nulo uno 
che. come Paiti, sapeva al massi-
mo confezionait quakhe delizio-
socammeo. 

E PPURE Patti si nlegge' e con 
un certo piacere Quelki ro-
mano di Quailteri alii 

(1940), piu che di Un uniore a Ro
ma 11956). luito conosivamente 
denlro una certa fatua indiller&nza 
capitolina, ma anche niielbskil ia-
no, tersissimo, dl ' Gwvanniiio 
(1954) e Grazieila (1970). ollre 
che det rornanzi giS citati, capace 
di raccontate fasti e nefasti di una 
indimentkata beltepCque catane
se. E poi: se fossimo capaci. come 
lo fu Robetlo lunphi per la storia 
dell'aite, di leggere le opeie letiera-
rie denlro una precisa geogratia di 
cieli e mari, di slagioni, polrainmo 
piu dimenticare i mitacotosi e so-
spesi autunni di queslo scrittore M-
ciliano, che ricscono ad essere il 
correlative esatto di una immedi-
cablle malinconia'' 

Ma e'e qualcosa che oltrepassa 
il nitoie dei colon, la lermezza del 
disegno, in prove che. per altro, 
nella conquisla del paesaggio. nel
la descrizione di un'inette lealta 
oggettuale, quella di un lelke pas
sato perduto, hanno moltissurio da 
insegnare ai (renolosi adepti di in-
tetnazbnali «cuole dello sguor-
do°. Questo "di piu= star ci pate, in 
afcune imrHowisc ed impensabili 
smaglialure. che vanno come a 
slenlaie una rrama nanaliva dida-
scalicamente perietla: smagliature 
che mettonoin sospeliolintpnpre-
te callido e annoialo di line socolo. 
lendendogli impossibile una leitu-
ra beatamenle antimodenta Pren-
diamo ii caso del ramanzo La cugi"-
iia. 

La stcsia ractonla, dall'udole-
scenza sino alia mode della prola-
gonista. I'amoreclandestmodidue 
cugini. facendo ncorso. quando II 
caso. a tutu quegli ingredient! di 
maniera che possano risuliau'utili. 
Ma [iroprio nel momento in cui la 
musica corre piu feslosa, uiin nota 
grave sernbra punnialmenle tin-
loccare. Sono i momenli di lortuo-
sa sensualila in cui luomo ,i lenna 
a conlemplare il docadintenlo lisi-
co della sua amanic. quasi Tosses-
SEVO conlrappunto. a iliveisc altez-
ze cronoloikl ie, di una gioia che 
voleva lembtat liesca conic l i u -
qua. 

Inquestciictes^lelaM-tiTiuiasi 
accanisce- sulb liellezza c la gio-
ventU. e ItEiwikie lulte le chunrn> di 
una riposata lelkita F^quiclicflf*-
ptiamo dentro un fintu < MIOI.OIII<>. 
minoie e senza inquienidini. un 
eomisco lampo nuwn-iitc-wo II 
baricenlro del R'aian7<i (illoia o 
sluggeiecrest-pilmistpfi 
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