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Conferenza stampa del 
capi-de/egazione Blagon
ravov e Dry den a conclu-
sione dei colloqui svo/fi 
a Roma negli ultimi dieci 

* - _ 

giorni. Prosperti ve di 
svifuppi u/ferion"; ma 
gia ora: 

Lo scienziato sovietica Anatoly A. Blagonravov 
(a sinistra) si intrattiene con Hugh L. Dry den, 
della NASA* durante la conferenza staihpa. AI 
centro il presidente delta stamps estera Agne 
Hamrin. 

Primo accordo 
per lo spazio 

St sono conclusi ieri mat-
tina a Roma i colloqui, ini-
ziati al principio della set-
timana scorsa. per la colla-
borazione spaziale fra VRSS 
e Stati Uniti. I cam delle due 
delegazioni .'— per VVRSS 
I'accademico Anatoli A. Bla-
gonravov-e per gli Stati Uni
ti il dottor Rugh L. Dryden 
— ne hanno riferito nel po~ 
meriggio alia stampa italia-
na e intemazionalt. nella se-
de della Associazione della 
Stampa estera e hanno dato 
risposte di notevole interesse 
cost tecnico come politico al-
le molte domande loro ri-
volte. • •) ,.• ~\ ••••- - -x 

ll documento diffuso fra i 
presenti. e al quale sono sta
te riferite le domande. after-
ma che prooressi sono stnti 
conseguiti in vista della at-
tuazione del progetto di col-
laborazione (concardato in li-
nea di massima I'anno scorso 
a Ginevra). nel senso che 
sono state definite le condi
tions per un programma co-
mune per la raccolta e lo 
scambio di dati meteorold-
gtci, con Vuso di alcuni sa
tellite, e per un programma 
di comunicazioni a mezzo di 
un satellite riflettore passivo 
Sul terzo programma in di-
Acussione, relativo al lancio 
coordinato di satelliti intesi 
a misurare il campo magne-
lico terrestre, le conversazio
ni proseguiranno con un nuo-
vo inconlro. che avrd luogo 
nel maggio prossimo (proba-
bilmenle, e slalo pot precisu-
to, a Ginevra nella sede della 
competente sotlocommissione 
delle Nazioni Unite). 

Scambio 

: L'accordo per il prima pro-
yramma <meteorologico) sta-
bilisce i tipi e le caralteri-
$tiche dei dati che dovranno 
•tsere scambiali. L'accordo 
per • il ' secondo propramn/u 
(comunicazioni • stabilisce i 
ilpi'di esperimenti che do
vranno. essere compiuti. Ne. 
tuo assieme. l'accordo entre-
ra in vigore. a due mesi di. 
oggi, mentre entro tale ter-
mme ciascuna delle due parti 
potra proporre modifiche 
• Accanto a quelli dei due 
capi-delegazione, sono stall 
fain i noml di t.V. Klokov. 
P.K. Evseiev. V.A. Bugaev. 
Y.D. Kalinin da parte sovie
tica, • D. F. Horning, V. W. 
Townsend, R. Porter, L. Ca-
hill, da parte americana. co
me partecipanti di primo pia
no' ai colloqui -
r Alcune delle domande ri-
uolte ai due scienziali han 
no toccato i possibili sviluppi 
della collaborazlone cosi av-
viata, e anche le connessioni 
di tali sviluppi con la pro-
spettiva politico. Le risposte 
date possono essere raggrup 
pate e riassunte come segue: 
I* collaborazlone potra esse

re • estesa gradualmente a 
nuovi '• settori della attivita 
di ricerca spaziale, attraver-
so ulteriori e piii ampi ac-
r.ordi, fino a creare un siste-
ma mondiale di comunicazio
ni a mezzo di satelliti arti-
ficiali, quindi anche lo scam
bio di programmi televisivl. 
i simili. In questa direzi'one 
gli scienziati sono certamen-
te incoraggiati dai rispettivi 
governi, poiche — • come e 
nofo — essi si sono incontrati 
in seouito a uno scamhin d* 
messaggi fra i - president! 
Krusciov e Kennedy Tuttn-
via sembra prematura. TH»» 
auadro della presente situa-
zione internazionale. prenrfe 
re in considerazione la pos-
sibilita di una collaborazione 
relativa al lancio di veico-
11 spaziali' con equipaggio 
nmano. -. 

Pronostici 

per la Luna 
" A questo proposito comun-
que, e piii specialmente per 
quanto concerne I'atterrag-
nio di astrnnanti sulla Luna 
«i £ registrato un 'enrtesv 
*cambi.t di'battute fra Bfo-
nonravov e Druden. Lo scien
ziato sovietico. richiesto di 
esprimere la sua oninione sul 
nantaggio dell'VRSS nella 
« corsa alia Luna ». ha risvo-
*fo sorridendo che i prono-
*tici delle corse non sonn fn-
cill, nerche chi era rimasio 
rndietro pud sempre rinua-
dagnare lo svantaaaio. Dry
den ha replicato manifestan-
do la speranza che astromm-
ti dell'uno e dell'altro priest 
vossano giungere sulla Lunn 
issieme e arazie a uno sfor-
zo comune. 

Altra battuta sull'argomen-
to della distensione politico 
e stata provocata dalla do-
manda.' se il si sterna di co
municazioni per la trasmis-
sione di dati meteornlngici 
potrd essere usato per , col-
inqui diretti fra il Cremlino 
e la Casa Binnca: cin prio 
essere fatto fin d'ora — ha 
delto Dryden — purche si sin 
disposti a pagare la tariffa 
risposta che vuo essere inter. 
nretata come una sottile allu 
*ione alia buona volnntd ne-
cessaria per assicurare la 
pace. . . - : 
'•" Sul - piano . tecnico- — m.i 
sgualmente significants in 
*enso politico — la prosper-

ttca di sniluppo di magalore 
interesse risiede ncH'anniin-
do che si cercherd in un 
prossimo inconlro, pronnbil-
mente a Varsavia, di cnor-
dinare i programmi in dire-
zione di Marte * Venere. on-
de evitare doppioni che non 
siano richiesti da esigenze 
scientifiche In O0"i casn — 
ha precisato Blagonravov — 
prima che si possa mandare 
uomini nello spazio lontano 
6 - necessario • conoscere • le 

condizioni fisiche del mezzo 
da attrav&rsare, e questo ap-
punto e lo scopo delle ricer-
che che sono oggetto dell'ac-
cordo teste raggiunto. 

Le altre • risposte hanno 
chiarito dettagli: tecnici co
me i seguenti: non e possibi-
le fin d'ora precisare il nu-
mero dei satelliti meteorolo-
gici che saranno impiegati, 
verche questo dipenderd dal
la vita media di ciascuno di 
essi: ci si propone di tenerne 
costantemente due in orbita, 
uno sovietico e uno ameri-
cano; essi avranno strumenti 
non identici, a causa delle 
diverse scuole tecnologiche. 
ma che forniranno dati nel 
medesimo codice e immagini 
delle stesse dimensioni. Her 
la comunicazione non potra 
essere usalb H satellite USA 
* Echo 1 » che e in orbita 
ma fuori - uso perche' dan-
neggiato. Sara lanciato un 
« Echo 2 > di analoghe carat-
reristiche ma piii robusto. 
"'_ Sempre per il programma 
meteorologico, si e appreso 
fhe anche I'osservatorio tn-
giese di Jodreli Bank sara 
utilizzato per la raccolta di 
dati dai satelliti e Vinoltro 
ma radio alle stazioni sovie-
tiche e americane. 

Colloquio con 
- "r 

Blagonravov 
'I tono generate della con

ferenza stampa e stato im-
prontato a grande cordinlitd 
fra i capi delle due deleoa-
zioni, e ha riflesso la consn 
pevolezza — do parte depli 
scienziati come dei giornali-
sti —• dell'inferesse umano. 
eulturale e politico- dell'ae-
cordo raggiunto. in un cam
po contraddhtinto finora da 
nna accentuala competizione 

Tale consapevolezza e sta
ta espresso, varticnlarmente 
per i lettori del nostro oior-
nale, dai compagno Blagon
ravov. che — aualche minuto 
prima dell'inizio delta con
ferenza stampa — ci ha ac-
cordato un breve colloquio. 
fc'oii ha dichlarato che l'ac
cordo per la collaborazlone 
spaziale fra WRSS e gli Sta
ti Uniti si colloca nel qua-
dro della politico sovietica di 
pace, e concerne T in modo 
titeciale quello che coslilui-
see ti primo e piit sensibile 

oggetto della lotta per la pa
ce: il futuro dell'uomo. La 
coscienza che il futuro della 
specie umana' deve '• essere 
salvaguardato e preparato, e 
pnA esserlo solo in comune. 
i' certo la spinta -in efficacv 
nerso la collaborazione inter
nazionale. ll programma di 
rilievi meleorologlci concar
dato con gli americani cspn-
me In concreto la preoccupa-
zionc per le condizioni di "pita 
delle prossime generazioni. 

Missione della chie-
so russa fra i pro-
festanti americani: 
accordo sulla coe-

sistenza 

. I rapporti tra la Chiesa 
cattolica e il mondo sociali-
sta continuano a suscitare 
vasti echi internazionali, che 
concernono vari aspetti di 
queste •• relazioni. 'Notevole 
interesse hasuscitato I'arti
colo pubblicato dai menstle 
« Patriarcato di Mosca >. or-
gano ufficiale della chiesa 
ortodossa ruasa, in cui si 
esprime la speranza che la 
divisione operatasi secoli la 
nel cristianesimo possa esse
re in futuro sanata. 

Particolarmente apprezza-
te in Vaticano sembrano es
sere state le parole di plau-
so per la Chiesa cattolica e 
per Giovanni XXIII, conte-
nute in quell'articolo. Specie 
negli ambienti del Segreta-
riato per 1'Unita dei Cristia-
ni si sottolinea la parte di 
quell'articolo nella quale si 
afferma ; « che la chiesa or
todossa ••_• russa non ha mai 
cessato di credere nelPuti-
lita e nelle garanzie che dc. 
riverebberc da un possibile 
riavvicinamento in futuro 
con la chiesa di Roma >. L'au-
tore ' deH'articolo. Kazem 
Beck, esprimeva altresi un 
giudizio favorevole al di-
scorso introduttivo • pronun-
ciato dai' Papa • dinanzi al 
Concilio Ecumenico. 

Contemporaneamente, - tia 
New York giunge notizia di 
un'interessante • presa di po-
sizione del settimanale dei 
gesuiti degli Stati Uniti, « A-
merica >. Nel suo ultimo nu-
mero, quell'autorevole setti
manale si occupa della re-
cente visita di Agiubei al 
Papa, reputandola un indice 
interessante di mutamenti di 
rapporti tra l'URSS e il Va
ticano. - L'autore dell'artico-
lo scrive infatti che Krusciov 
ha. riconsiderato.in termini 
favorevoli rimportanza che 
ha Tautorita morale della 
Chiesa e l'utilita di allaccia-
re relazioni diplomatiche con 
il Vaticano. In' proposito si 
afferma - anche - che . non vi 
sono ostacoli di principio al
io stabilimento di queste re
lazioni. < La Chiesa — si 
dice in quello scritto — non 
puo - trascurare qualunque 
possibilita di regolarizzare o 
migliorare la comunicazione 
tra la Santa Sede e i catto-
lici di ogni paese». •' 

Nello stesso settimanale, 
un articolo scritto dai suo 
corrispondente romano, pa
dre Philip S. Land, afferma 
che Giovanni XXIII e riii-
scito a' portare su un'altra 
base le relazioni. tra Chiesa 
e Stato in Italia, basate sul 
mutuo rispetto e sull'abban-
dono sia dello spirito anti-
clericale, sia delle opposizio-
ni cattoliche alio spirito !ai-
co del -' Risorgimento. -l r»̂  

Un'ultima notizia interes
sante. nella creazione di un 
clima diverso tra le varie 
comunita cristiane.. giunee 
dall'America. A New • York 
Tarcivescovo Nikodim, capo 
della delegazione dei sacer-
doti sovietici che si trova ne. 
gli Stati Uniti ed Erwin Mil
ler. presidente del Consiglio 
Nazionale . delle chiese cri
stiane americane. hanno fir-
mato un comunicato congiun-
to sui problemi della pace 
e della coesistenza pacifica, 
che costituisce un elemento 
'di novita incoraggiante. • •« 

« Lo scambio di delegazio
ni di sacerdoti sovietici e 
americani — dice il comuni
cato — contribuira all'ulle-
riore rafforzamento della ie-
ciproca ' comprensione. nlla 
eliminazione della sfiducia 
e al conseguimento de: co-
muni - obiettivi del nostro 
tempo >. Questi obiettivi 
comprendono la ' distensione 
internazionale. la ce.-sa7ione 
degli -esperimenti nucleari. 
la realizzazione del disar 
mo generate, tot ale e~ con-
trollato. Pinstaurazione di 
una pace stabile nel mondo. 
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la forza d'opposizione 
delta sinistra operaia 
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1 limiti del riformismo borghese neir Europa occideiHale e 
in America — La prospettiva della coesistenza pacifica 
I comunisti chiave di volta dello schieramenfo popolare 

Dal,:nostro inviato 
.)'• • TORINO, marzo 
•'- Una conversazione politi

co con Italo Calvino parte 
sempre da una discussione 
sulle grandi linee storiche 
del mondo contemporaneo. 
Proprio su questi aspetti 
generali Calvino in questi 
ultimi anni ha avuto occa-
sione di scrivere saggi, cor-
rispondenze di viaggio, in-
terventi di carattere eultu
rale e politico. _ 

D. - Come vedi la situa-
zione' ' rispetto a qualche 
anno fa? 

R. - / dati di fondo della 
situazione non sembrano 
mutati, anzi rimangono con-
fortanti. ll processo di av-
vio alia coesistenza pacifica 
tra i due Grandi e conti-
nuato anche se non ha fatto 
passi avanti decisivi; un fat
to sintomatico e che oggi 
sia possibile considerare an
che il Papa tra coloro che 
si adoperano per creare un 
clima di distensione. Quan-

, do perd passiamo dalla va-
lutazione ' delle 'J tendenze 
storiche piu generali alia 
analisi delle situazioni par-
ticolari, ci saltano agli oc
elli numerosi fatlori negdti-
vi in contraddizione con 
una prospettiva ottimistica 
a lunga scadenza. Questa 
Europa ' occidentale offre 
una vista nieht'affatto rassi-
curante. Qui inltalia ci sia-
mo un po' abituati a consi
derare lo sviluppo indu-
striale di tipo • neo-capitali-
sticp'* e il riformismo lie-
mocrdtico di tipo « centra-
sinistra* come due fenome-
ni pdralleli. Ma nel testb 
d'Europa non e affatto cosi; 
il nuovo sviluppo economi-

; co-tecnologico • si accompa-
gna a una strutturazione au-
toritaria dello Stato sulla li-
nea De, Gaulle - Adenauer. 
La stessa Spagna di Franco 
in una prospettiva di que
sto genere finirebbe per 
trovare nuove chances di 
sopravvivere. Anche < in 
America, del resto. una li-
nea di coesistenza pacifica e 
Videologia kennediana di ri
formismo democratico, nel 
quadro borghese, sono insi-
diate continuamente dai 
gruppi reazionari nord-ame-
ricani. Nel mondo borghese 
— si potrebbe quindi sinte-
tizzare — le minoranze ri-
formiste e progressiste so
no condizionate, anche 
quando riescono a porsi alia 
testa della direzione politi-
cu, dalle ali piu reazionarie, 
cui • sono tenute continua
mente a dare assicurazione 
che le fondamenta del capi-

-talismo non saranno scosse 
e di cui insomma devono 
subire continuamente il ri-
catto. . . . . 

D. - E nel mondo soda-
Usta? 

R. - La politico kruscio-
viana di coesistenza pacifica 

e andata avanti, e mi pare 
indiscutibile che essa debba 
fornire la linea strategica 
di tutto il mondo socialista. 
Appunto per questo, per le 
implicaziom che questa li
nea strategica dovrebbe ave-

. re sui vari piani, si rimane 
preoccupati da una atmosfe-

. ra che si e creala in queste 
: ultime settimane e che ha 

avuto manifestazioni rile-
vanti nelle rtunioni di Mo
sca con gli scrittori e gli 
artisti. La polemica sulla li-

1' berrd delle espressioni arti-
stiche e solo un aspetto di 

•queste nunioni, a mio pare-
. re. Nell'URSS la letteratu-

ra e una tribuna dell'opinio-
V' ne •• pubblica e quindi un 
• conflitto tra potere sociali-
r sta e scrittori, che si risolva 
; in un giro di vite dato alle 

,.:; possibilita di critica. diven-
ta ancor piii negativo per
che" segna un arresto o un 
passo indietro in un proces
so che sembrava portare a 
una maggiore dialettica tra 

; potere e opinione pubblica. 

D. • Secondo te, a che 
. punto stlamo in Italia, nel 
-'. rapporto tra spinte demo-
. cratlche e resistenze con-

servatrici?- . ',' 

'. R. : Mi pare che in Italia, 
•' oggi come per it passato, la 
1 maggiore, e forse I'unica ga-
. ranzia per non avere dei ri-

torni di involuzione reazio-
". naria. e per smuovere qudU 
.. cosa nel senso di una de-
'•J mocrattzzazione e moderniz-
: zazione dell'apparato statale 

e della vita sociale, resta la 
esistenza di una forte oppo-

'„ sizione di sinistra, di una 
. sinistra operaia^ con tiitiele 

\ sue forze -politiche, sinda-
cali, associative. Si sa che 
questa forza propulsiva del-

\ la sinistra operaia, senza la 
. quale il centro-sinistra si ri-
••, durrebbe a una. vanq eti-
• - chetta, ha la sua chiave di 

volta net: comunisti. Oggi 
Vanticomunismo patologico 
ein ribasso: la polemica po
litico e giornalistica si va 
riconducendo ai reali moti-
vi di classe. I conservatori 
scendono in campo aperta-
mente per difendere gli in-
teressi della grande pro-

• prietd monopolistica, e i vo-
. ti conservatori •• probabil-
mente si gradueranno sta-

' volta anche a destra della 
DC. Sarebbe grave se un — 
sia pur leggero — aumento 
di peso specifico della de
stra malagodiana e confin-
dustriale • in Parlamento 
non fosse controbilanciato 
o — speriamo — sopravan-
zato, da un irrobustimento, 
a sinistra. ' "-'.'", 

. D. . Quail ti' sembrano, • 
sul piano sociale, i compiti 
concreti piu Important! ' di 
una forza di opposlzione di 
sinistra? . ' 

•"' R, - Oggi lo sviluppo tec 
nico- industriale consente 

Domani a Roma 
manifestaiio*e 
per la liberfa 
di espressfone I 

: Il compagno Mario Alica-1 
ta, direttore deU'Unita e l 
membro della Direzione del 
PCI. parlera domani. vener- • 
di alle ore 17.30 nel Tea-1 
tro delle Arti in Roma, sul 
tenia: < La prossima legisla-1 
lura dovraga rant ire la It-I 
berta d'espressione». L'as-
semblea sara presieduta da | 
Alberto Carocci. -•••.*•«••• | 
' Alia • manitestazione sono 

pervenute gia le adesioni di • 
numerosi' uomini di cultura. * 

ITALO CALVINO e nato nel 1923 a Cuba e ha vis* 
suto in Lifluria la giovinezza. II suo primo romanzo, 
. II sentiero dei nidi di ragno • (1947) si Isplra alia 
Resistenza come gran parte dei racconti, realist! e 
fantastic!, della prima raccolta, • Ultimo vlene II corvo » 
(1949). Degli annl '50 e la trilogia de « II vlsconte di-
mezzato >, - II barone rampante -, « tl cavaliere inesi-
stente - che ha dato la maggiore fama letterarla, in 
campo internazionale, al giovane scrittore. Numerosi 
racconti, saggi critic!, raccolte di flabe, caratterizzano 
inoltre la ricchissima produzione di Calvino, uno degli 
scrittori Italian! piu impegnati sul piano politico e ideale 
e dei piu ricchi di talento nelle soluzionl dl espressione 
artistica. Di questi giorni e la pubblicazione del bel .-ac-
conto • La giornata di uno scrutatore > che la critica 
ha accolto con grande favore. 

certamente , possibilita di 
maggiore benessere, ma se 
questo benessere rimane 
sul piano di maggiori con-
sumi, in un paese cosi po-
vero e arretrato sul piano 
delle strutture, esso rimar-
rd in larga misura fittizio. 
Potremmo dire che il be
nessere del popolo e vera-
mente in aumento non solo 
quando si sia accresciuto 
Vesercito dei consumatori 
di frigoriferi o di lavatrici, 
ma quando vi siano larghe 
disponibilitd di scuole per 
la istruzione, una l effica-
ce organizzazione sanitaria, 
quando si creerd un am-
biente urbanistico non da 
formicaio. E qui si inserisce 
il problema dello sviluppo 
della cultura. 11 tanto van-
tato « boom » librarto e an
cor a ben lontano da segna-
re un aumento del livello 
eulturale degli italiani. Una 
nazione in cui a leggere e 
ancora solo una minoranza 
della • popolazione concen-
trata soprattutto nelle gran-
dj, cittd, in cui le possibilita 
di diffusione della produ
zione letteraria e eulturale 
piu elevata sono condizio
nate dalla mancanza di un 
vasto terreno di una cultu
ra di base generalizzata, 
una nazione in cui la cultu
ra di massa si espande solo 
sul piano dello spettacolo, 
in cui le biblioteche sono 
quasi esclusivamente una 
istituzione •• universitaria, e 
una nazione in cui un piano 
di sviluppo eulturale diven-
ta sempre di piu una ne
cessity fondamentale. , 

D. . E dai punto dl vista 
delle liberta politiche? 

R. - La cosa piu allar-
mante e che, mentre tante 
cose mutano in Italia, non 
vediamo segni di cambia- •• 
mento nel rapporto tra il 
cittadino e lo Stato, n& in 
quelle istituzioni e persone 
che rappresentano lo Stato 
di fronle al cittadino. Ce in 
atto una specie di controri-
voluzione preventiva dei 
vecchi funzionari tonserva-
\tori contro il nuovo climn, 
che prende le forme piii vi-
stose, isteriche, patologiche, 
nei sequestri recenti, nelle 
condanne della Magistratu- • 
ra, ma che insidia ben altro 
che un film o un libro. An
che qui la cultura non k che 
il simbolo di una battaglia 
per far si (o per impedire) 
che lo Stato diventi lo stru-
mento • d'una democrazia • 
moderna. '. -

D. - E hai qualche idea 
sul come dovrebbe oggi 
strutturarsi questo proces
so di democratizzazione? 

' . R. - Finche le program-
mazioni e le riforme ven-
gono dall'alto e sono condi
zionate solo agli interessi 
dei gruppi di potere econo- • 
mici e politici, e ragione-
vole il timore che ci trove-
remo di fronte a un seguito 

•[ di compromessi e di occa-
' sioni mancate. In una situa
zione di questo genere, sard 
necessario che le torze di 

; opposizione trovino nuove 
vie per far si che la parte-': 

' cipazione popolare dia la 
sua impronta alia imposta-
zione e alia sotuzione dei • 
singoli problemi. La lotta 
politico dovrd farsi piu spe-
cifica, pur senza petdere il 
mordente dei grandi temi 
generali. Sard una nuova 
saldatura tra intellettuali e 
masse che si dovrd attuarc, 
e un nuovo rapporto con gli • 
strumenti del potere poli
tico, dai parlamento alle 
commissions tecniche. Si sta 

' delineando una nuova figu-
ra di quadro intellettuale-

. tecnico, ma non soltanto 
tecnico, cui dovrd andare 
una autorita sempre mag
giore nell'elaborazione delle 
soluzioni pratiche (e non 
soltanto nei settori della 
programmazione economica 
ma in tutte le strutture del- • 
la vita civile). Se questo 
quadro deriverh la sua au- , 
torith solo da quelia dei de- ' 
i-wcrt del potere politico o 
— T*99%o — del potere eco- ; 
nomico, s'accorgera presto 
d'avere le mani legate. Solo 
se potra rendersi interprete 
d'una coscienza delle masse 
e valersi della loro pressio-
ne organizzata, si metterd 
finalmente in moto una dia-

. lettica democratico capace 
di dare risultati pratici. 

- Paolo Spriano 

Questa b 
I'ossessione 
del nuovo 
personagglo 
che la.D.C. 
ha portato < 
alia TV 

«LA DEMOCRAZIA CRISTIANA non 6 ambigua. La demo. 
crazin cristiana ha scelto a. Infatti, ha scello il vicesegrctario 
on. Sraglia a rappresentarla al video, col suo viso hingo e mclan. 
coniro, il suo sorriso meccanico. Sca»lia, evidentemente, non 
sorride volentieri. Davanti a so egli vi'de il diavolo, il diavolo 
rosso, il diavolb comunisla. Ne e affnscinato e ipnotizzato. Al 
denmnio non si sorride. Gli si fa la sniorfia, e Ton. Scaglis 
piegava le lalihra sottilt in un'cspressione tutfaltro che bencvols. 

Perci, col diavolo si disi-ute prrche, cadendo, I'angelo si » 
fallo loico. L'agiografia crisiinnn e disseminata di argute battaglle 
verbali da cui il principe delle tenehre esce regolarmente scon-
fitto. Ma i santi non avevano pa urn del diavolo: ne avevano 
anzi una cprla ronftdenza, vedendn in lui I'avversarJo indispen-
sabile all'nlTcrmazione della supremazia celeste. ;•••• • • " ' • • 

L'on. Scaglia, invece, appare dubiloso della propria forza. 
Ricorre immediatamente alPesorcismo e chiude il discorso prima 
di cominciarlo assicurando che « in fatto di anlicomuimmo si 
puo sbagliare per difetto, non mai per ecresso D. II che, fuor di 
mrtafora, signifiea arroccare la demorrazia cristiana su un ter
reno chiuso. rinunriando al ragionumento ed a quclla n persita-
sione democratiea n che, contraddicendo se stesso. Ton. Scaglin 
pone lenricamente a base dello liberia. • - ^ . . ... .• > 

LA CONTRADDIZIONE E* RIVELATRICE. Quando l'ora-
tore parla di liberta per tulti, egli intende, in realta, tutti i suoi, 
unici buoni e meritevoli di un tale premto. Gli awersari, al 
contrario, vengono situati fuori del consonjio civile e pertanto 
giudirati indegni di tale beneflcio. Essi non hanno diritto di 
chiedere alia D.C. una posizione chiara. precisa, a destra o a 
sinistra. E non I'hanno poiche I'linica posizione fertna della D.C. 
e quelia di ralTorzare il proprio potere, di assorbire la destra e 
la sinistra, ponendosi come un hlorco immobile, sorretto dalln 
« verila polilica rivelala », dogmatieamente nel gitisto, nel vero, 
nel bene. .. , .-. . . . '.. ,. ,.,-•.'.', 

• Chi e fuori di questo blocco, anche se batte alia porta, appar-
tiene ad una categoria inferiore, come I'infedele non ancora 
illtiminato dalla grazia. Quindi, si possono accettare i voti so
cialist* (i mezzi non contano quando il fine e sanlo), ma i vo-
lanti restano « gli eterni don Abhondio n, i parenti del diavolo 
a cui si dira un a fermissimo no o nve non maturino nella de
mocrazia (cristiana). - • . 

In tal modo, l'intolleranza falsamente moraltstica, nata dalla 
pa lira del diavolo, priva la democrazia cristiana di amici e di 
alleati. Essa puo aver soltanto servi disprezzati o nemici odiatt 
e la sua polilica si ridtice alia sopraflfazione brntale, estranea al 
viver civile, alle leggi, alia Cnstituzione. (a Le regioni, o non 
saranno rosse o non sorgcranno »!) . ''.'.'i..""''-'i-". .• .. ; -V •'« 

DIECI ANNI OR SONO un tal comportamento non avrebbe 
sorprcso ncssuno. II partita clericale, forte della maggioranza 
assoluta, imponeva la propria volonta. Chi resisteva, veniva fu-
cilato sommariamente sulle piazze di Modena o di Melissa, net 
Nord e nel Sud. Oggi i rapporti sono cambiati e un simile lin-
guaggio appare strano, come le folgori del cardinal Oltaviani di 
cui si rallegrann monarchic!, fascisti e Iiherali, autonominatisi 
difensori della fede. 

• Ma. a ben gttardare, e proprio questo cambiamento dei tempi 
rhe spiega il calastrofismo apocalittico dell'on. Scaglia e la sua 

. paura del diavolo. Sino a quando, cine, la democrazia cristiana 
procedeva identificando religione e polilica, tutto era facile ed 
ovvio. Ma quando Est ed OvesI aprono, seppur prudentemente, 
un dialogo, quando un esponente del PCUS e la figlia di Kru
sciov passano la porta di bronzo. quando un Pontefice preferi-
sce il boned ire a! ma led ire, allora gli Scaglia si sentono perdtiti 
e disarmaii. Essi hanno perso la capacita di disculere, di argo-
mentare, di affermare nel civile dibattiio le proprie posizioni. 
Pcggio: le loro posizioni sono di quelle che non reggono a nn 
diliattilo civile. Che fare allora? Dcbbono Ianciare essi stessi la 
scnmunira, am m on ire il Pontefice dalle colnnne del Messnggero, 
ed cvocare il demonio per giustificare la propria volonta di 
sopraffazione. 

E' nna stracb pericolosa, questa. Che signifiea, infatti, essere 
« anticomuntsli per eccesso »? La storia recente mostra sin trop-
po bene 1'approdo di simili a eccessi ». Per non essere in difelto 
di aniicomunismo. Franco ripiombo la Spagna nel Medioevo, 
Mussolini assassino la liberta italiana. Hitler ridusse la Germs-
nia e rintera Europa a un cumulo di sangtiinosc rovine. Sono 
questi i modclli anticomunisli (per eccesso) dell'on. Scaglia? 

DICIAMOLO FRANCAMENTE: lo scolaro non ci appare 
della siatora dei maestri, ne i tempi conseniirebbero simili svi
luppi. Ma e egualmente grave che uri partito — e un partito di 
governo — teorizzi tali sviluppi. ponendosi cosi fuori delle re
gale democratiche e delle norme costituzionali. E* grave perche 
conferma la volonta di tenlare il ritorno ai peggiori tempi dello 
scelbismo e del tambronismo. - > \ : . " 

Comunque e sempre bene conoscere i lineamenli delPawer-
sario. Alia televisinne, gli italiani hanno visto Ton. Scaglia e, 
con la sua, la nuova faccia della vecchia democrazia cristiana. 
II demonio no, non s'e visto, se non negli occhi spaventali e nel 
sorriso slorto delPon. Scaglia. Non e statu un bello spettacolo 
perche, se il diavolo talv-olta non e brulto come si dipinge, 
l'esorcizzalore, si, e apparso assai sgradevole col suo fanatiiino, 
la sua intolleranza, la sua brutalita. E da questa faccia della 
D.C. — modello *63 — gli elettori faranno bene a guardarsi. 

?,: . ; • - , . . •/"- Rabens Tedeschi 
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