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Secondo le piu autorevoli indiscrezioni, al blocco dei: cardinal. u innovatori » dell'Europa ; Occi
dental er si sono aggiunti molti « moderati» italiani e stranieri grazie soprattutto a I To per a di 
Urbani e Wyszynski — La sconfitta dei «tradizionalisti » — II Card. Suenens esprime soddisfazione 

e preannuncia la rapida ripresa del Concilio 
Ore 11,23: fumata blanca. 

II successore di Giovan
ni XXIII e Giovanni Batti-
sta Montini, arcivescovo > di 
Milano, che dopo l'elezione 
alia suprema cattedra della 
Chiesa ha scelto il nome di 
Paolo VI. II nuovo Pontefice 
e stato eletto al quinto o se
sto scrutinio. Sara incorona-
to il 30 giugno, data :;imbo-
licamente importante perche 
coincide con la festivita di 
San Paolo. La cerimonia si 
svolgera in S. Pietro. 

In un primo tempo si era 
pensato di tenere la cerimo
nia nella basilica - dedicata 
all'apostolo delle genti, sul-
la via Ostiense eretta pres-
so il luogo del suo martirio 
e sul luogo della sua sepol-
tura; ma, dopo un attento 
esame della basilica, si 6 do-
vuto rinunciare all'idea, non 
disponendo essa, come quel-
]a di - San Pietro, di una 
grande piazza per la folia 
che desideri . assistere alia 
cerimonia. -

La basilica di San Paolo, 
offlciata dai monaci benedet-
tini, ha infatti un quadripor-
tico che limita la visibility 
della facciata,! mentre un 
piazzale si allarga su un la-
to del tempio. 

La fumata bianca e s co-
minciata alle 11,22. Dappri-
ma il colore del fumo 6 ap-
parso alquanto incerto (la 
folia, in verita, ha gridato: 
« E' bianca! > prima ancora 
di esserne sicura). Poi il fu
mo ha continuato ad uscire 
sempre piu denso e sempre 

piit bianco. Gli incaxicati ng-
giungevano paglia umkla al
ia fiammata, per fugankogni 
equivoco, mentre i conhhi 
visti, uscendo nella loro lo_ 
gia, confermavano l'avvenu-
ta elezione con gesti e grida. 

Applausi si sono levati 
dalla piazza, dove sostavano 
migliaia di sacerdoti, di suo-
re, dl turisti di molte nazio-
ni (americani, soprattutto. e 
tedeschi, francesi, spagnolt). 
I cineoperatori avevano mes-
so in moto le loro macchine, 
all'ombra di ombrelli multi-
colori. Le radio accese e sin-
tonizzate sulla stazione - va-
ticana trasmettevano parole 
di esultanza. Poi, sotto un 
sole caldissimo e luminosis-
simo, e cominciata la lunga 
attesa di quasi un'ora., 

NeH'ombra fresca dplle 
stanze vaticane, si svolgcva-
no le cerimonie e i riti del
la consuetudinc secolare. 
Tutti i baldacchini dei seg-
gi dei cardinali, tranne quel-
lo dell'eletto, erano stati ab-
b.ssati in segno di umile 
omaggio. Jy 

I tre cardinali capi d'or-
dine, Tisserant, Cerejeira e 
Ottaviani, si avvicinavano a 
Montini, per la domanda di 
rito,.che e toccata al france-
se di pronunciare, nella sua 
qualita di decano del sacro 
collegio: < Acceptasne elec-
tionem de te canonice fac-
tam in Summum Pontifi-
cem? », cioe: « Accetti la tua 
elezione a Sommo Pontefice 
avvenuta canonicamente? >. 
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1 8an Paolo Paolo I I I Farnese 

GLIALTRI 
PAOLI 

I primi commenti e le prime supposizioni circa i motivi 
per i quali U nuovo Papa ha scelto il nome di Paolo VI 
si sono avuti, si pub dire, non appena la radio e la teleei-
sione hanno dato rannundo delta fumata bianca. II nome 
di Paolo fu asmnto da altri cinque pontefici, in epoche 
oscure della storia della Chiesa e della storia deWumanith; 
ma e opinione generate che Giovanni Battista Montini 
abbia voluto unicamente richiamarsi airapostolo Paolo. 
della cui opera e del cut insegnamento il nuovo Pontefice 
e stato assiduo ed impegnato studioso, 

II primo Papa che scelse il nome di Paolo era un 
diacono delta Chiesa romana, fratello del Pontefice S/e-
fano II; eletto il 26 aprile del 757, Pooto I viene ricordato, 
soprattutto, per la forxa con cui riusc* a consotidare il 
dominio papale e T'mdipendensa della Chiesa dot Pranchi.' 

Paolo 11, Pietro Barbo venexiano, divenne Papa il 
30 agosto del 1464. Regno soltanto per 7 anni, durante i 
quali dene impulso ad opera e studi unumistici, facendo 
costruire, fra taltro, quello the oggi viene chiamato 
m Palazzo Venezia ». 

// nome di Paolo fu assunto per la terza volta da Ales-
sandro Farnese, salito al soglio pontificio il 13 ottobre 1S34 
(h nolo to stupendo aspro ritralto che ne fece Tiaano). 
11 Farnese viene ricordato per la sua vasta cultura, ma 
soprattutto per raccanimento con cui combatte ogni rifor-
ma. A tut si devono Tistituzione della a Santa Romana e 
Universale Inquisizione * contra gli eretici e la nomina a 
cardinali dei prindpali mrtefid del Concilio di Trento, come 
Contarini, Carafe, Pole, Morone, Sadokto. 

Vopera restauratrice del Farnese fu portata avantl, 
con piu forsa, da Paolo IV, dan Pietro Carafe, fandatore, 
insieme a San Gaetano Thiene, deWordine dei Teatini ed 
ordinatore delta controriforma cattolicm contro it prole-
stantesimo. Quando Paolo IV venne eletto Papa il concilio 
di Trento era sospeso, ma egli si rifiutb di riconvocarlo^ 
perche anon axeva fiducia nei concilia e portb innanzi 
["opera controriformatrice agendo direttamente con m ter-
ribile autorila*. 

Paolo V, Camilla Borghese, eletto il 16 maggio /ftO.», 
fu soprattutto un capo severo deirinqnisizione, « piu rigido 
che diplomatico». Viene ricordato, fra taltro, come il 
Papa che scomuntcb fra' Paolo Sarpi, reo di aver difeso 
il diritto della Repubblica di Venezia, contro la quale 
Paolo V lancib Tinterdetto a giudicare due preti accusali 
di reati comuni. 

Ancora sotto Paolo V si ebbe la prima condanna delle 
tcorie di Galileo, che, accettando e perfesionando le sea-
perte di Copernico, rivohvuonavano le pin diffuse credenze 
sulla Terra centra deiruniverso. Galileo allora non venne 
costretto ad abiurare, ma gli si ordinb di non diffondere e 
non pubblicare i risultati dei suoi studi. 

Ed e a quesfultimo Papa che fOsservaJore Romano « 
richiama, con una valutazione certo autorevole mn forse 
affretlala. m Ed Egli — ha scrilto infatti ieri il giornate vati-
cano nella sua cdizione straordinaria — si chiama Paolo Vis 
con un salto di tre secoli ci ricollega ad un grande Ponte
fice. a un Casato romana celeberrimo, quello dei Borghese, 
a una storia illustre, quella di Paolo V, che governb la Chie
sa dal 1605 at 1621; a direi la perpetua unite, noviti, conti-
nuita, Ireschezza e armonia della Chiesa». Dm ultra fonti 
si faceva infine notare che proprio sotto it pontificato di 
Paolo V acquistb forma e imporlanza un orgmnismo come 
lm Segrcteria di Stato tmticana, nella quale il nuovo Papa 
km smmkm, Mtto Pio Xlt, un'otlivita particolarmente intense, 

Secondo la cronaca pubbli-| 
cata poche ore dopo clall'Os-
servatore Romano, .Montini 
ha .5* risposto di accettare, 
« pur ritenendosi indegno di 
•accedere a tanta altezza, di-
nanzi alia manifestazione 
deHa volonta divina >. Si di
ce, ynoltre, che abbia pro-
nuncialo anche le parole < in 
nominexpomini» (ne! nome 
del Signo^e), che sono scrit-
te come mbito sul suo stem-
ma cardinaliiuo. - " l 

'• Quindi Tissterant gli ha 
chiesto: « Qupmbdo vis ' vo-
cari?» (Come vooi esse re 
chiamato?). E Months ha ri
sposto: « Paolo ». 

Subito dopo, il prdfetto 
delle cerimonie ha steso\il 
rogito, cioe l'atto nofari 
dell'avvenuta accettazione; £ 
due cardinali diaconi hanno 
accompagnato l'eletto nella 
sagrestia della Cappclla Si-
stina. Qui il nuovo Papa ha 
scelto fra gli abiti pontiflca-
li gia preparati dal sarto va-
ticano Bonaventura Gamma-
relli, quello che piu si at-
tagliava alia sua statura e 
alle sue proporzioni e lo ha 
indossato: sot tan a e calze 
bianche, scarpe 't rosse con 
croce, rocchetto, mozzetta, 
stola rossa e zucchetto bian
co (e forse a questo punto e 
opportuno ricordare che una 
delle vesti papali fu model-
lata su un manichino coel 
smilzo, che sembrava fatto 
su misura per I'arciv&scovo 
di Milano...). 

Rientrato nella Cappella 
Sistina, Papa Montini ha be-
nedetto i cardinali; .quindi, 
salito sulla sedia gestatoria, 
gia recata sulla predella del-
l'altare, e stato cadorato* 
dai porporati, che ad uno 
ad uno gli hanno baciato la 
mano e lo hanno stretto nel 
rituale "abbraccio. ̂ Subito do
po/ Tisserant gli ha posto 
al dito l'anello piscatorio, e 
a questo punto," preceduto 
dalla croce papale recata da 
uno dei maestri delle ceri 
monie e accompagnato da 
tutti i membri del sacro col
legio, l'eletto si e awiato 
verso la loggia maggiore del 
la basilica di San Pietro, per 
impartire la sua prima be-
nedizione < Urbi et Orbi > 

Nel frattempo, 11 cardinale 
protodiacono, Ottaviani, ave-
va annunciato alia folia il 
nome del successore di Gio 
vanni XXIII. Erano le 12,12, 
quando la grande" porta a 
vetri si e spalancata. Con 
voce robusta, e con un for 
tissimo accento romanesco, 
Ottaviani ha detto: « Annun-
tio vobis gaudium magnum: 
habemus Papam...». La fol
ia lo ha interrotto con grida 
ed applausi. Poi Ottaviani 
ha cosl proseguito: «...emi-
nentissimum ac reverendis-
simum Dominum Joannem 
Baptistam...». Nuove grida, 
rumori e applausi. Ottaviani 
e stato udito mormorare: 
« Hanno " gia capito ». Poi, 
sempre fra le grida di una 
folia piu eccitata che emozi<> 
nata, il protodiacono ha con-
cluso la formula: <... Sanctae 
Romanae Ecclesiae cardiiia-
lem MontinL.. qui sibi nomen 
imposuit Paulum sextuin >, 

Dopo aver impartito la be-
nedizione «Urbi et Orbi >, 
Paolo VI si e ritirato iii prc-
ghiera nella sua cella. Alle 
13, si e recato a colazione in
sieme con tutti i cardinali, 
nella grande mensa/allestita 
nello appartamento' Borgia. 

Sull'andamento del concla
ve, le informazioni che sia-
mo riusciti a raccogliere si 
riferiscono alia /formazione 
di una larga maggioranza di 
«innovatori» e ^ « modera-
ti> o c non-impegnati > in
form) al nom« di Montini, 
maggioranza forse lievemen-
te superiore f. quella neces-
saria di due; terzi piu uno 
(54). A determinare il defini
tive convincimento dei « non-
impegnati >•' italiani e stra
nieri, avrebbero contribuito 
attivamente < — sempre se
condo la nostra fonte di in-
formaziojfi — i cardinali Ur
bani, che era egli stesso fino 
alia vigilia uno dei papabili, 
e Wyszvnski. primate di Po-
lonia. / • -

Secondo un'altra fonte di 
infornazione, anch'essa mol-
to attendibile (trattandosi di 
un sacerdote-giornalista su-
dam«ricano corrispondente 
di una grossa catena di quo
tidian! a larga tiratura) a-
vrelbero votato spontanea-
merke per Montini anche i 
caidmalr americani di lin
gua spagnola e portoghese 
che hanno un orientamento 
favorevole • alia linea Ron-
call! nelle question! religiose 
e politkhe. 

Secondo il parere degll os-
servatori da noi consultati, 
Telezione di Montini equi 
varrebbe quindi ad una chia 
ra sconfitta del gruppo ol 
tranzista capeggiato da Otta 

viani, e sul piano immediato 
dei ' rapporti internazionali 
rappresenterebbe inoltre o-
biettivamente un duro colpo 
al prestigio del governo fran-
chista. Nessuno ha infatti di-
menticate le parole di aspra 
polemica pubblicate dalla 
stampa spagnola e la sprez-
zante risposta del ministro 
delle Informazioni di Ma
drid, al telegramma con cui 
Montini, sollecitato dagli stu-
denti miianesi, chiese la gra-
zia per lo studente • antifa-
scista spagnolo Jorge Conill, 
condannato a morte da un 
consiglio di guerra. Con que
sto non si vuol dire affatto 
che il nuovo Papa' sia un 
anti^franchista, ne che i rap-

orti fra lo Stato del Vati-
o e Madrid siano desti-

na*U a peggiorare; e nemm<s-
no \ h e certi fermenti anti-
franchisti del basso clero e 
della gtoventu cattolica spa
gnola det^bano ricevere nel 
prossimo luturo nuovi im-
pulsi. Ricoraando l'incidente 
scoppiato intorno al « caso * 
Conill, e il c veto > di Fran
co contro Montini, di cui si 
e vociferato conNinsistenza 
nei giorni scorsi, si vuol sem-
plicemente osservare>che la 
scelta del sacro collegio. an
che involontariamente, anzi 
forse a dispetto delle inteh^ 
zioni di una parte dei votan 

»'w. 
ti, arreca danno alia trabal-
lante dittatura franchista. 

Gli sconfitti sono Ottavia
ni (irriducibile e fiero av-
versario della linea Roncal-
li); il • franchista Antoniut-
ti; il « crociato *• anticomuni-
sta Rufflni; l'arcivescovo di 
Genova Siri, e poi molti altri 
porporati meno noti, ma al-
trettanto oltranzisti, fra cui 
alcuni latino-americani ••' e 
probabilmente tutti gli spa-
gnoli,' tranne uno. i Ancora 
ieri mattina, si diceya che gli 
« ultras > erano decisi a tut-
to pur di impedire l'elezione 
di Montini, facendo conver-
gere i loro voti prima su 
Rufflni, poi su' Siri, e solo 
in extremis, come ultima ma-
novra politica, su un «mo
derate* », possibilmente vec-
chio, poco noto, di non gran
de prestigio - ' / 

Qualcuno ha osservato, non 
senza malizia, che per il car
dinale Ottaviani non deve 
essere stato piacevole annun-
ciare l'elezione di un Papa 
contro il quale si era acca-
nitamente battuto. Ma le esi-
genze del rito non gli per-
mettevano altra scelta, -ed 
egli lo ha fatto — in verita 
— con voce iri cui non e'era 
la minima ,traccia di emo-
zione... / ' ' 

La cronaca della giornata 
egistra ihflne un autorevole 

pubblico commento all'ele-
zione di Montini. L'arcive
scovo ' di Malines-Bruxelles, 
cardinal Suenens, una delle 
figure piu in vista del grup-, 
po « innovatore >, dopo aver 
lasciato il Vaticano verso'le 
17, si e recato presso il col
legio belga in Roma, ove ri-
siede, ed ha rilasciato ad al
cuni giornalisti > belgi una 
breve dichiarazione. II por-
porato ha detto,the la Chie
sa e content^' di avere . un 
Papa, ma ancor piu contenta 
di un Papa,che ha nome Pao
lo, perche 'il nome scelto da 
Giovanni' Battista Montini, 
che richiama espressamente 
la memoria di San Paolo, 
apostolo delle genti, significa 
apertura al mondo, predica-
zione e dialogo. 

cVoi mi chiederete — ha 
aggiunto il cardinale — 
qualcosa sul Concilio. Ebbe-
ne, posso dirvi che il Conci
lio avra una magnifica con-
tinuazione». II card. • Sue
nens ha detto anche che il 
Concilio < ha influito — in 
qualche modo — sulla sorte 
del conclave stesso., , 

Nel corso della sua breve 
intervista, il card. Suenens 
ha anche fatto l'elogio di 
Papa Montini, dicendo che 
si tratta di una forte perso
nality e di persona di parti-
colare intelligenza >. 

'^ ^ ^ t^^ 
• ^ ^ 

Ore 12,12: l'annunclo del card. Ottaviani. 

Tra I'eredita di Schuster e il neocapitalismo 

II solenne arrivo a Milano nel 1954 — « L'arcivescovo dei lavoratori» nel discorso pronun-
ciato/a Sesto San Giovanni —"I/attivita sviluppata con la «missione» del 1957 — La lunga 
attesa della porpora — Le prese di posizione politiche sull'apertura a sinistra in Italia e 
sul regime di Franco in Spagna -\La spppressione di «Adesso» — La pastorale della 

Quaresima e la cohunemorazione di Giovanni XXIII 
Nel pdmeriggio del,4 gennaio 1955 il lungo corteo 

di macchine che accompagnava il nuovo arcivescovo 
di Milano, Giovan Battista Montini nel convento di 
Rho per la tradizionale veglia, prima del solenne in-
gressp nella metropoli, si arresto sul ponte del Lam-
bro./confine dell'archidiocesi ambrosiana. Monsignor 

'Montini scese dall'auto, s'inginocchib e bacid Vasfal--
5 to fnevoso. II gesto commosse i tntlonesi che attende-
vano con grandi speranze il Presule, preceduto nella 
capitate lombarda dalla fama di uomo aperto e rin-
novatore, in netto contrasto • col Cardinale Schuster, 
inorto il 30 agosto dell'anno precedente. -., 

J Schuster — rigido pacelliano, aristocratico compro-
I'messo col fascismo dalle visite al covo e alia scuola 

di Mistica, dalle benedizioni di gagliardetti e dalle al-
.locuzioni in Duomo a favore della guerra abissina — 
non si era mai adattato ai tempi nuovi. La Liberazio-

\ne era statu per lui Vinizio di una nuova crociata con
tro le forze che volevano proseguire la lotta antifa-
scista sul terreno delle trasformazioni sociali. Nel re
ferendum istituzionale • aveva preso posizione contro 
la monarchia. Nei primi movimenti contro il caro-

' vita ero intervenuto stigmatizzando <i cortei, le adu-
'. name, gli scioperi e magari le violenze contro le auto-

rita ». Gli stessi cattolici piit avanzati, come don Zeno, 
don Primo Mazzolari, padre Turoldo dei Serviti, era-
no stati duramente colpiti. Su questa scia Vintervento 
aperto ed esasperato nelle elezioni del '53 — quelle fa-
mose della «legge truffa» — si era risolto in una 
sconfitta della Curia con inevitabile perdita di presti
gio e profondo disagio nel mondo cattolico. 

Tutfaltro personaggio • appariva invece • Monsignor 
Montini Si citava di lui la lettera inviata a La Pira 
in solidarieta con gli operai della Pignone in lotia; si 
ricordava la sua lotta per la direzione dell'Azione Cat
tolica in cui aveva preso posizione contro la corrente 
reazionarin capitanata da Gedda; si esaltava la sua 
amicizia con De Gasperi (scomparso anch'egli pochi 
giorni prima di Schuster) e si dava per certa la sua 
ostilita alia destra pelliana. Da tutto questo si traeva 
la convinzione che la nomina di Montini a Milano co-
stituisse una specie di esilio imposto all'ex segretario 
di Stato vaticano, < colpeoole di dissentire dalla ten-
denza conservatrice ad oltranza di Pio XII e dell'onni-
potente *Pentagono>. . . - « . - - . 

Per Milano questi erano titoli d'onore. Se non per 
tutta Milano, almeno per le decine di migliaia di ope
rai da cui la Democrazia Cristiana traeva una sua base 
elettorale, per i medi ceti che auspicavano una poli
tica piu attiva e dinamica, per i gruppi cattolici anti-
conformisti che andavano agitandosi nelle ACLI, nei 
circoli di < base > e nella stessa Azione Cattolica deci-
samente antigeddiana. In questi settori, si ripetevano 
con soddisfazione le parole con cui Mons. Dell'Acqua 
aveva salutato in Montini Vuomo « profondamente sen-
sibile ai problcmi sociali*, destinato a passare alia 
storia come « VArcivescovo dei lavoratori». Ben altra 
eco sollevava invece questa fama negli ambienti del-
I'Assolombarda di cui si facevano servilmente eco i 
nostalgici del Borghese coniando per il nuovo Arcive
scovo le opposte definizioni di * Badoglio di Milano», 
e di € palafreniere della sinistra democristiana >. 

In tal modo, vituperato dai fascisti e applaudito da 
tutto lo schieramento democratico, VArcivescovo Mon
tini entrava in cittd e, il giorno dopo il solenne inse-
diamento, si recava a Sesto San Giovanni (gia descrit-
ta dalla stampa schusteriana come base delle * orde 
bolsceviche*) per annunciarvi solennemente: «piti di 
una volta, e da piu parft, si e detto che to sarei stato 
l'arcivescovo dei • lavoratori. Ma finora non ho mai 
risposto a questa affermazione. Ebbene, qui, oggi, vo-
glio sciogliere il mio riserbo, dichiarando che, con la 

• grazia di Dio, far6 tutto il possibile per cercare di es
sere l'arcivescovo dei lavoratori*, 

Qualche mese dopo,^nel gennaio del '55, recatosi di 
nuovo a Sesto per consaerare la Magneti Marelli a 
Santa Chiara, patrona delta televisione, VArcivescovo 
rinnovava Vimpegno in unaiscorso che, significativa-
mente, venne censurato dalla\direzione delVazienda. 
«Non diciamo piu — dichiarava\tt Presule — che la 
religione e Voppio del popolo e cospira a spegnere in 
esso le energie e le speranze di elevuzione; e la luce, 
e la forza: e la gloria del popolo. Esso\non e alleata 
del capitalismo oppressore del popolo; i V i m i a sfac-
carsi dalla religione non furono i lavoratori, ma i 
grandi impresari e i grandi economisti del secojo scorso 
che sognarono di fondare un progresso, una^civiltd, 
una pace.... la Chiesa cattolica ogni giorno difenae in-
segnamenti sociali atti a sollevare le sorti di chi\of-
fre e ad aprire giusU sentieri alle buone aspirazionj 
del popolo lavoratore...». . - •- -• - t 

' A questi annunci segui, come prima atto concreto, la 
grande missione Milano, destinata alia riconquista cri
stiana delle masse che Vapostolato di Schuster aveva 
allontanato dalla Chiesa. Essa avrebbe dovuto sanare 
la lacerazione provocata da un'azione politica e sociale 
identificatasi nel gesuita padre Lombard^ > esaltatore 
della « riscossa > degli industriali con conseguente liqui-
dazione dei grandi complessi miianesi dioenutt passivi. 
— Dal 4 al 23 novembre 1957 si tennero, durante la 
missione, ben 7.000 prediche e conferenze in cui com-
parvero anche noti predicatori allontanati da Schuster 
— don Primo Mazzolari e do Davide Turoldo —; si or-
ganizzarono centinaia di incontri differenziati con tutte 
le categorie, dai soci del Rotary Club agli artisti del 
Luna Park, dagli agenti di borsa ai tranvieri; si visi-
tarono fabbriche e aziende.' II costo della colossale 
operazione si avvicino al mezzo miliardo e i risultati 
furono proporzionalmente scarsi, anche perche la 
preoccupazione religiosa mise in- secondo piano quelle 
istanze sociali annunciate nei discorsi di Sesto San 
Giovanni. Lo stile restava comunque ben diverso da 
quello delta campagna schusteriana della Madonna pel-
legrina condotta con gran sostegno di invettive contro 
gli avversari polttici e gran concorso di polizia a pro-
tezione dei < microfoni di Dio». 

E' da qui tuttavia che parte la gran polemica sulla 
figura del Presule. Che nonostante i lacrimosi addii ro-
mani (Pio XII si fece chiaramente udire mentre sin-
ghiozzava), VArcivescovo Montini rimanesse sgradito 
in Vaticano non e dubbio: prova ne sia che il cappello 
cardinalizio, tradizionalmente legato alValta carica am
brosiana, non gli venne mai concesso da Papa Pacelli. 
E invano lo sollecitarono i miianesi con filiate rispetto, 
o in termini polemici, come nel discorso del marchese 
Cornaggia-Medici, o addirittura in termini ultimativi 
come nelVallocuzione del presidente dell'Assolombar-
da Furio Cicogna. L'essere sgradito a destra non por-
tava pe.ro automaticamente Mons. Montini suite posi-
zioni di sinistra (dando a questi termini il valore re-
lativo che possono assumere nell'ambiente della Chie
sa). Al contrario, pur dimostrando una certa simpatia 
per U movimento aclista, egli non nascondeva la sua 
avversita per il movimento democristiana di « base > e, 
soprattutto. al ribollire di idee nuove, ai progetti auda-
ci, opponeva un freddo distacco che i montiniani giu-
stificavano come < necessitd di riserbo > in attesa delle 

? randi trasformazioni che la scomparsa di Pacelli avreb-
e inevitabilmente portato. -
Questa fiducia si rafforzd dopo il Conclave del '58 

— in cui Montini figurd come il « grande assente > — 
quando Giovanni XXIII gli dlmostro la sua predile-
zione ponendolo in testa alia prima serie di cardinali 
da lui nomlnatL Egli apparve cosl come il primo dei 
e roncalliani > e quasi come il successore designato dal-
lo stesso Papa cui era toccato il seggio che, secondo la 

' voce pubblico, Montini avrebbe certamente occupato 9* 

non gli fosse stato ingiustamente negato il galero. Tan-
to che — quando si presento H suo nome per la Se-
greteria di Stato di Papa Roncalli — esso venne esclu-
so onde non porre ostacoli alia sua futura assunzione 
al soglio. 

A questa straordinaria predilezione parve tuttavia 
a molti che il nuovo Cardinal Montini opponesse un 
riserbo eccessivamente diplomatico. Mentre il nuovo 
Pontefice apriva le porte alle nuove idee ponendo il suo 
al tissimo prestigio al servizio della pace e della coe-
sistenza, Montini, a Milano, bloccava di autorita le 
candidature al parlamento degli esponenti piit qua-
lificati della «sinistra» democristiana, come Granelli, 
e si esponeva, nel giugno del 'SO, in un durissimo at-

'tacco contro i progetti di apertura a sinistra. < -
' c II turbamento degli animi — proclamava in una 
lettera al clero — e la difformita dei pareri che tuttora 
riscontriamo in' campo cattolico - a motivo delle deli

neate ctrcostanze attuali, ci induce a ricordare ai no-
slri sacerdoti che riteniamo, in conformiUt ai ripetuti 
avvertimenti della sede apostolica ed alle istruzioni 
emanate dall'episcopato • lombardo, non doversi favo-
rire ULCOsiddetta apertura a sinistra nel momento pre-

' sente e^ nella forma ora prospettata, ed impegnamo 
percio la loro obbedienza filiate ad attenersi a que
sto giudizio con pronta e leale coerenza di spirito, dt 
parola, di scrttto e di azione *. 

Dalle generose enunciazioni del gennaio del '55 si 
scende cost vin_ via alle generiche enunciazioni della 
pastorate per la^ scorsa Quaresima • in cui la difesa 
delta propricla privata e appena ammorbidita dal ri-
chiamo alia pubblica utilita: « nella nostra societa, in-
camminata verso una^piu equa distribuzione della ric-
chezza, verso una piu estesa e complessa organizzazio-
ne dell'economia moderha in funzione delta comunitd 
sociale, e verso una adeguazione tra lo svlluppo eco-
nomico ed il progresso sociale, e opportuno riaffer-
mare il concetto di proprieta^privata, rivedendone le 
forme di applicazione e ricordaftdo > «uc confini estre-
mi del concetto stesso: ogni uomo^ha diritto di posse-
dere qualche cosa in proprieta; ogni^.proprieta deve 

' avere un qualche riferimento alia pubblic^r utilitd. Per
cio tutti hanno il dovere di rtspettare la proprieta al-
trui e di concorrere al bene comune. Ne le critiche »ov-
versive alia proprieta, ne Vevoluzione del suo concet
to, della sua funzione, possono togliere all'istituto della 
proprieta ed al suo fatto morale la sua legittima forza 

• c la sua provvida funzione >. 
Del pari, quasi a confermare il'difficile equilibria 

di' una posizione distaccata, che deluse fortemente i 
cardinali francesi in Concilio, troviamo negli ultimi 
mesi due atti singolarmente opposti: da un lato la 
condanna del franchismo (durante il famoso episodio 
del rapimento del console spagnolo a Milano) e, dml-
Valtro, Vabolizione del quindicinale « Adesso >, fondato 
da don Primo Mazzolari e diretto da Mario Rossi: il 
medesimo che nove anni or sono Mons. Montini soste-
neva per la presidenza dell'Azione Cattolica come ele-
mento aperto e progressiva contro Gedda. 

Partendo da Milano per il Conclave, il Cardinal Mon
tini reed quindi con se un bagaglio di contrastanti ere-
dita: per gli uni, Vottennato milanese aveva visto la 
progressiva involuzione del cardinale arcivescovo, da 
posizioni rinnovatrici a posizioni moderate; per gli altri 
egli era ancora Vultimo del roncalliani che, con con-
sumata abilita diplomatica, aveva saputo mantenersi 
al di sopra delta mischia, riservandosi cost la possibi
lity di una piu ampia e decisiva azione dalla massi-
ma cattedra, Il futuro dira quale, delle due, sia Vesattm 
interpretazione o se — come si addice adun perso
naggio cosl sottilmente complicato — non ve ne sia 
per avventura una terza sinora insospettata. 

Rubtm Tadeschi 
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