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i incnminati 
con Ippolito 

La posizione 

di Colombo 

Un delicato 
caso giuridico 

e costituzionale 
Ancnra non e trascorsa 

una sell imana ila quando la 
polizia ha biissato nlla porta 
del prof. Ippolito. e lo ha 
tradntto al Itt-gina Coeli , a 
conclusione ili iin'islriitUirin, 
nel corso della quale, la len-
ta, segreta, inqnisiloria mac-
china dclla giustir.ia ha in-
gabhialo I'ex segretario del 
CNEN in una serie di pre-
sunzioni di colpevolezza per 
atti compiul i nell'esorcizio 
del le sue funzioni. Un prn-
cesso che, in teoria, e ap-
pena aH'inizio ma che in 
pratica sembra, a lmeno agli 
ucchi deU'opinione pubblica, 
in gran parte concluso. Que-
sto perche l'acrusa, che c lut-
to nel nostro p r o c o s o pena-
le, ha lavorato bene, con cli
ra c Iranquillita: soprallutlo 
la si e laM-i.iln lavorare in 
condizioni di estrcmo favo-
rc, log l icndo viceversa. cottie 
e prassi e legge iniqiia e vt*r-
gognona. ogni ilirilln alia di
fesa nella fase istruttoria. 
Ksistono dei dubbi sulla col-
pcvolezza del prof. Ippolito 
che una difesa ben organiz-
zata avreblte potuto trasfor-
mare in prove certe dclla sua 
innocenza? Puo essere, ma 
inlanto I'importanle e indi-
ziare qualcimo, mettendo co-
si non solo lui in condiz ioni 
piu diflicili (la condiz ione di 
colui che deve scrollarsi di 
dosso un'acciisa), ma anche 
qualchcdun altro in condi
zioni piii facili (il che acca
de quando ogni eventuate re-
sponsabili la altrui d iv iene 
una corresponsabilita neces-
sariamente accrssoria e con-
nes*a con quella dcll ' indi-
z ia to) . 

Nel caso di Ippolito. segre
tario di un cute pubbl ico, si 
e avuta una nuova prova del-
la validila di quella norma 
costituzionale. giusla e de-
mocratica, che dichiara di-
retlamente responsabilt, se-
condo le leggi pcnali, civil i 
ed amministrative. i fiinzin-
nari e i di|>eiidenli del lo 
Slato e degli enli pubblici . 
Nessun'immunita, dunque, ai 
pubblici funztonari. e una 
loro lotale pariilrazione gin-
ridica agli altri rtttadini. Ma 
una tal norma si rivela inuti
le se non vicne <* azionaia 0 
a tutli i l ivelli . E' no lo co
me chi melta norinalnienle in 
moto la marchina della giu-
stizia, quando si tratti di per* 
seguire Patitore di un reato, 
s iano gli ufliei della Procn-
ra della Keptibblica. Cosi e 
a w e n u t n nel caso specifico, 
cosi a w i e n e ogni qualvolta 
il reato non sia cosi l ieve da 
rendere necessaria Piniziati-
va di un querelante. che si 
faccia parte di l igente nella 
tutela dei propri diriiti . Ma 
in certi casi, per i parla-
mentari in carira. ad esem
pio, vi e invece immunita, 
»eppure relativa, c ioe pa*«i-
hile di venire 'superata con 
un'atitorizzazinne a precede-
re da parte del Parlamento; 
c io in omacgio al principio 
di tutela rhe cirronda chi 
direttamente dal popo lo sia 
slato eletto. Nnn allrettanto 
si verifica per chi appartensa 
al l 'Amministrazione pubbli
ca, espressione so lo indiretta 
(e qnanlo ogg i ! ) della vo lon-
ta popnlare. COM dal poli-
ziotlo al miniMro, tutli i fun-
l ionar i ed i dinendenti dal-
Pammini-Mrazione pubblica 
• o n godono di immunita. 

Sorge dunque, a que* to 
punto, spontanea la doman-

da logica e legittima: come 
mai non si e procedulo, in 
un caso cosi grave, ad aprirc 
un'istruttoria penale, anche 
conlro il presidente del 
C.NKN, dal moiiieiito che la 
qualila di minisiro del me-
des imo non era impeditiva 
di tale istruttoria? K* allora 
forse dovuta la privilegiata 
posizione del minisiro a una 
inerzia della Procura della 
Hepubbliea? Non e cosi. 
Questa volta la Procura 
non ha colpa. E proprio 
questo giornale, nei giorni 
scorsi rilevava che unn dei 
magistral! inquirenli aveva 
diehiarato alia stamps di non 
poter procedere con iin'azio-
nc penale a cariro di un mi
nisiro. E riti e vero in qnan
lo Parctisa pubblica, quando 
Paccusato e un minNtrn, non 
e piu la Procura ma il Par-
lamenio. Non si puo cioe d.ir 
curso all'azione penale se non 
vi c riui / iat iva parlamont.irv. 
Questa a sua volta ilovrebbe 
articolarsi nei segtienti ire 
distinti e successivi mo
ment! : 1) la nomina di una 
commiss ione relatricc, com-
posta di parlamenlari; 2) la 
re lat ione di questa dinanzi 
ai due rami del Parlamento 
riuniti in seduta c o m u n e : 
3) il voto delle Camere 
per la messa in stato di nc-
cusa del ministro dinanzi a l . 
la Corte Costituzionale, che 
in quest! casi e intcgrata da 
16 cittadini aggiunti. 

Ci si puo. a questo punto, 
domandare se Padnzione di 
una s imile procedura sia ob-
bligaloria o meno da parte 
del Parlamento, se ne con
c luded! che , da un lato la 
mancanza di tin'iniziaiiva par-
lamenlare non consentireb-
l>e un'iniziativa analoga del
la Procura, essendo pacifiro 
che i memhri del governo «o-
no soltratti alia gitiri^dizio-
11 e ordinaria: dall'altro che la 
ste»sa iniziativa parlamenlare 
ha il carallere di iin'apertura 
di azione penale: semmai. a 
tulto concedere, si potrebbe 
^oslenere che e la messa in 
ctato d'accusa del le Camere 
*d aprire Pazinne penale. non 
la nomina della rnmmissinne 
parlamenlare relativa, che ha 
un enmpilo di carallere pre-
liminare, atlinente ancora HI-
la fase politica della vieen-
da. Comunqiie non una valu-
tazione giuridica sulla colpe-
volczza o meno del minisiro 
deve muovere il Parlamento 
in qnesti casi, ma la normnle 
preocctipazinne di rreare Por-
zano che, se sospel io e'e, sia 
messo in grado di fare alme
no le indasini preliminari. 
Non soijictlo di reato, dun
que. ma so«petlo di dovcr 
proceilere acli acrertamen-
li preliminari. prechi«i alia 
polizia. Sara poi lo ste^so 
Parlamento in a I Ira sede a 
deridere circa Pinizin di una 
recolarc istnil loria m*nale. 
che do \ra concliuler<i obbli-
gatoriamenle e c ioe sen/a 
po<>ihilila di pro«riosl imento 
in i-tnittoria con una Tase di-
battimenlale dinanzi alia Cor
te Costituzionale. 

II Parlamento dunque non 
si sostittiisee alTAntorila Gtn-
diziaria. ma metle sempliec-
mente in moto quel mecea-
n ismo perrhe il caso arrivi 
air.Aniortia Giudtziaria com-
petente Ma Corte Co«tituzio. 
nale inteerata). non pot*ndo 
la stessa procedere di nflfirio. 

Luciano Ascoli 

/ possibili imputati - Fra ess/ anche il padre del-
I'ex segretario generate? - / motivi del ricorso in 
Cassazione: violazione dei diritti della difesa e 
contraddittorieta dell'ordine di cattura - Vat-

tacco a Colombo 
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DELL' UNITA' 

Due importanti avveni-
menti nel caso del prof. Ip
polito. I difensori, come e 
gia stato annunciato, presen-
teranno alia cancelleria della 
prima sezione della Corte di 
Cassazione i motivi del ricor
so contro Varresto dell'ex se
gretario generate del CNEN. 
Dal canto suo, il dott. Cesare 
Saviotti, sostituto procuratore 
della Corte di Appello, ha 
ieri sera emesso set ordtni di 
comparizione a carico di al-
trettante persone nei cui 
confronti la Magistratura ha 
rilevato concorso nelle re-
sponsabilita penali contestate 
al prof. Ippolito. 

I nomi dei nuovi personag-
gi non sono noti, ne lo saran-
no con certezza prima che 
gli ordini di comparizione 
vengano notificati. 

Vordine di comparizione, 
dopo essere stato firmato dal 
magistrato, viene consegnato 
ad un ufficiale giudiziario o 
ad un ufficiale dei carabinie-
ri che provvede a redigere le 
copie e, qtrinrit. a recapitarlo 
a mano all'interessato. 

Sugli ordini di compari
zione si sono avvicendate, le 
voci piu disparate. Nei gior
ni scorsi si e parlato dell'in-
criminazione di cinque per-
snne, poi di quella di tre. 
Ieri, e la notizia e stata poi 
confermata dall'emissione dei 
mandott di comparizione, si 
e parlato di set Chi sono? In 
ambienti vicini alia Procura 
generate si e ripetuto ancora 
una volta che tutti gli ordini 
di comparizione (escluso 
uno, forse) sono diretti a 
persone giA nominate nell'at-
to che ha portato in carcere 
il prof. Ippolito. 

> Nell'ordine di cattura 
emesso contro Vex segretario 
generate si parla di una 
ventina di persone: indu-
striali. studiosi, tecntct che 
aurebbero riceutzto d a Ippo
lito tngentt somme dt denn-
ro per prestazioni di poco 
conto o addirittura mai ef-
fettuate. La magistratura ha 
ora terminato una valutazio-
ne strettamente soggettiva, 
tendente ad accertare quali 
di queste persone abbiano 
ricevuto le somme in que-
stione in buona fede e quali 
in malafede. Queste ultime 
dovrebhero tenere compa-
gnia all'ex segretario gene-
rale al banco degli imputati. 

Questa valutazione, a 
quanto si e appreso. si e in 
definttiva ridotta a una que-
stione quantitativa. I magi
strate arrebbero. cioe. ragio-
nato all'incirca, in questo 
modo: c Chi ha avuto 200 
mila lire pud essere in buo
na fede; chi ha ricevuto 20 
mtltont, o ne ha intascato 
anche di pm per svolgere 
lavori che ne valevano la 
quarta parte non pud che 
essere in mala fede ». 

Se questa ralutaztone e 
quella .che, come sembra 
confermato, e stata fatta dai 
magistrati della Procura ge
nerate, diviene facile I'iden-
tificazione dei fnfuri impu-
tati. Premesso che si pud, 
comunque, soagltare, j no-
mi che, a wrto o a ragione, 
sono stati lattt con maggiore 
insistenza m questi gwrni 
sono: tl prof Girolamo Ippo
lito, padre dell'ex-segretario 
del CNEN: ing. Alberto Bel-
Uazzi. consigliere del Comi-
fnto rfirettiro del CNEN fino 
al settembre 1962: ing. Ma
rio Gufjanti. dell'immobUxn-
re Agordat. il quale ebbe 150 
miliOT?! dal CNEN per ctare 
in Incazione per set anni 100 
casrtte che con quella cifra 
a r rebbero poMito essere a*-
struite datl'cnte e divenire 
quinht di sua proprieta: in-
gegner Giuseppe Amali, 
consigliere di amministra-
zione della societd Athena e 
pid appaltatnre di lacori del 
CNEN per 740 mtlioni. che 
ebbe Vincarico. retribuito 
con oltre 21 milioni. di re
digere una consulenza su la
vori eseguiti da una societd 
collegata con I'Athena stes
sa: ihg. Emilio Rampolla del 
Tindnro. il quale costrtni 
enn il padre del prof Ippo
lito e Ving. Antonio di Pen-
la la societa Archimedes, che 
ebbe appalti « non tutti ne-
cessari e utili > per circa un 
miliardo di lire e Ving. Luigi 
Suvini. 

Stando a notizie trapetate 
dallo stretto riserbo mante-
nuto dai magtstrati inqmren 
ti. it procuratore generate 
Luigi Giannantomo aveva gia 
cato a mezzogiorno di ieri il 
suo benestare ai primi tre or
dini di comparizione, riguar-
dantt il prof. Girolamo Ippo
lito, Ving. Mario Guffanti e 
Ving. Luigi Suvini. 

I motivi del ricorto In 

Cassazione si • articoleranno 
in tre punti principali. Prl-
mo: i difensori osserveran-
no, innanzitutto, che Vordine 
di cattura e nullo, in quan
to ha segnato il punto cul-
minante di un'istruttoria vi-
ziata da nulJifd. con parti-
colare riferimento alia vio
lazione dei diritti della di
fesa stessa. Secondo: Vordi
ne di cattura sard quindi 
criticato in quanto carente c 
contraddittorio nella moti-
vazione. 

L'ultimo punto dej mofit't 
di ricorso e decisamente it 
pin interessante. Ne abbwmo 
qid parlato ieri: rappresen-
ta il contrattacco del profes
sor Ippolito. il quale non si 
limita a difendersi dalle ac
cuse che gli sono state mos-
se, ma aggiunge che se al 
Comitato per Venergla nu-
cleare sono state commesse 
delle irregolarita, cid pud es
sere accaduto solo con Vac-
cordo degli organl di con
tralto dell'ente e con la 
romplicita dello stesso pre-
sidente del CNEN. mimstro 
Emilio Colombo 

II vrof. Ippolito mini tar 
intendere che se ci sono sta
te delle irregolarita queste 
sono eaclusivamente di or-
dine politico, b. almeno. det-
tate da interessi politici Ag-
qiunge Ippolito che la con-
duzione politica del CNEN 
era un fatto che non to ri-
quardava e che spettava per-
sonalmente al presidents 
cui, inoltre, non potevano e 
non dovevano sfuggire spese 
di miliardi. 

a. b. 

S O M M A R t O 

t. Lttttra Poiforate per la Quoreslma del 1964, 
9. Afli della S. Stdet Focolli e pnvilegi concetti ai.Vescofi 

La copertina del bollettino vescovile di Bova. Al primo 
punto e la pastorale che ha suscitato le reazioni contro 
il presule 

A Bova una 
pastorale di 
spirito <<giO' 
vanned» fa 
gridare alio 
scandalo i 
cacciatoridi 
streghe 

IL VESCOVO IN DISGRAZIA 
L'infrovabile « bollettino ecclesiastico » - Due partiti nella Curia di Reggio - Che cosa dice la pastorale 

I problem! angosciosi della Calabria hanno ispirato I'appello del Vescovo 

Dal nostro inviato 
REGGIO CALABRIA, marzo. 

II Vescovo non riceve nessuno. Se ne sta li, a Bova 
Supe'riore, siilla piu alta ctma della sua piccolo Diocesi 
e aspetta, inorridito dallo scandalo che la sua Pastorale 
per la Quaresima ha potuto provocare. 

I preti intanto — tl parroco di Bova Marina, per 
esempio — non osano obbedirgli e leggere la Pastorale 
incrimmata nel corso delle loro prediche quaresimali. 
Perchi? 

c Perche" i gtornalisti non vogliono >. ci hanno detto. 
Una assurditd naturalmente; abbiamo risentito perd 

anche in questa affermazione Vorrore dello scandalo 
che rendeva incerta la voce dell'unico prete dt Bova 
Superiors mentre, mille volte pentendosi, ci faceva con-
sultare Vopuscolo mtrovabile che contiene la lettera 
pastorale incrim:nata. 

Cosa succede dunque a Bova? 
A Bova. m quel cocuzzolo di monte, nulla per la 

ueritd. La gente se ne sta rtntanata nelle ptccqle case 
semidiroccate cercando dt difendersi dal nebbione che 
annulla le vallt intorno, che rende incerta la contorta 
sagoma del paese, e le mulatttere viscide, e lefacce dei 
rari passanti. Lo « scandalo > e arrivato qui solo fra i 
pochi lettori di giornali, i tre o quattro maestri di scuola, 
gli impiegati comunali, il parroco don Velona, la per-
petua che fa la guardia alia cosa di Monsignore. 

E' successo a Reggio, qualche giorno fa: un giorna-
lista curioso, riceuuto tl c Bollettino ecclesiastico della 
Diocesi di Bova >, invece di buttarlo nel cestino come 
hanno fatto tutti i suoi colleghi, ne ha scorso il testo fon-

Francoforte: processo di Auschwitz 

« Trascinate qui 
anche Globke 
e Oberlander!» 

La deposizione di Oswald Kaduk 

FRANCOFORTE, 9 
Di fronte al tribuna

te che giudtca i 22 cri
minal! di Auschwitz k 
stata data oggi Iettura 
di un documento allu-
cinante. La deposizione 
che I'ex sergente SS 
Oswald Kaduk rilascto 
durante 1* istruttoria. 
nel 1961. 

Vi si legge tra Paltro: 
« Ricordo che e'era an
che Cyranktewicz (at-
tuale presidenle del 
consiglio polacco). E' 
comunista, ed io li 

" odio particolarmente. 
Lo sorprest mentre ru-
bava dei viveri e lo pe-
stai Lo avrei fatto fuo-
ri volentieri >. Alia do-
nianda del presidente, 
se aveva da aggiungere 
qualcosa a quella depo
sizione, Kaduk ha ri-
sposto di no Nel docu
mento l 'imputato si de-
finisce tra Paltro «una 
brutta bestia sempre 
pronta a far rispettare 
la disciplina > 

— Voi siete anche 
accusato — ha detto il 
presidente — dt aver 
ucciso numerosi pri-
gtonteri. Ad uno di essi 
avete addirittura infila-
to in gola un manico di 
scopa. 

Kaduk.- — Non ri
cordo, non ho mai uc
ciso nessuno volonta-
riamente. Li ho frusta-
ti, si, e malmenatt. Li 
ho presi anche a calci. 
ma.„ Certo. e'e stata an
che qualche impicca-
gione, ma la disciplina 
andava mantenuta. Mi 
chiedete dei bambini, 
che fine facevano. Tran-
ne quelli destinati agli 
esperimenti medici. gli 
altri venivano gassatt 
subito dopo l 'arrivo A 
volte le madri faceva
no storie. si disperava-
no, e allora finivano 
nella camera a gas an
che loro. Nessuno ha 
mai opposto resistenza. 

Forse perche si rende-
vano conto che farlo 
sarebbe stato insensato. 

Durante tutta la se
duta il Kaduk e appar-
so molto nervoso. Spes-
so ha tentato di nascon-
dere il volto dietro un 
fazzoletto. II presidente 
ha poi continuato la 
Iettura della deposizio
ne. Nella quale ad un 
certo punto Kaduk de-
plora che vi siano due 
tipi di giusttzia: uno 
* per i pesci piccoli 
come me >, Paltro per 
Pex capo della segre-
teria di Adenauer, Hans 
Globke, o per I'ex mi
nistro dei profughi. 
Theodor Oberlander, 
entrambi accusati di 
crimtni di guerra « Io 

Oswald Kaduk 

— prosegue Kaduk — 
ero solo una rotella. I 
veri criminali, quelli 
che han progettato e 
messo in moto Pingra-
naggio, sono ancora li-
beri. Quando ci penso 
mi sembra di diventar 
matto >. 

La Iettura di queste 
frasi 6 avvenuta in un 
silenzio teso. II giudice 
ha chiesto nuovamente 
alPimputato se aveva 
qualcosa da aggiunge
re. C*e stato un picco
lo colpo di scena: — Si 
— ha detto Kaduk. — 
Ho visto con i miei oc-
chi il vice-comandante 
del campo, Robert Mul-
ka (l'imputato e pre-
sente in aula) mentre 
selezionava t ra i prigio-
nieri appena giunti 
quelli da far gassare 

— Non e vero! — ha 
urlato Mulka balzando 
in piedi — Kaduk sta 
mentendo per la gola! 
. — ConferVno — ha 

ribattuto Kaduk. — E' 
tutto vero. 

E" stata poi la volta 
di Konrad Morgen, ex 
ufficiale SS , attualmen-
te a w o c a t o qui a Fran
coforte. La pubblica ac-
cusa gli ha riconosciu-
to il merito di aver ten
tato di adoperarsi in 
molti modi, senza riu-
scirvi, a favore dei pri-
gionieri. «Capii tutto 
quando tra le mani mi 
capitd un pacco conte-
nente chili d'oro Mi si 
rizzarono i capelli, per
che capii che erano sta
ti strappati dalle boc-
che degli uccisi. Dopo 
l'arrivo dei «trasporti>, 
il giorno dopo, vi era-
no uomini delle SS che, 
esausti, si facevano ri-
focillare con cibt e caf-
fe da belle fanciulle 
ebree in abiti civili. 
Ci6 significava che la 
notte prima migltata di 
innocenti erano stati 
inceneri t i». 

damentale, la « pastorale > cioe che tl 
Vescovo trasmetleva ai parruci perche 
la leggessero nel corso delle messe do-
menicali di quaresima. Erase dopo fra-
se la Iettura s'e jatta interessante e 
il giornalista in questione ha pensato 
di trarne un piccolo scandalo sulla 
linea di destra del suo giornale. 

Cosi II Tempo ha pubblicato un 
t servizio» da Reggio presentando la 
prosa di monsignor Sorrentino come 
un < clamoroso invito alia compren-
sione del Vescovo di Bova verso il 
comunismo >, un servizio che utilizza 
ampiamente parte delle afjermazioni 
della lettera portandole a delle con-
scguenze politiche immediate ed espli-
cite. Apriti cielo! Se il bollettino era 
passato inosservato non cost avveniva 
per Varticolo diventato subito occasio-
ne d'un gran brusto fra il clero di 
tutta la zona e in particolare fra quello 
di Reggio. 

Quest'ultimo si divideva in due pic
coli partiti — pro e contro il giorna
lista e la sua maltzta — fino a che 
VArcivescovo di Reggio Calabria, mon
signor Ferro, non tnteruemua per no-
tare che il giornalista non aveva colpa 
alcuna. Era la < pastorale > Voggetto 
dello scandalo... 

Le cose ormai avevano preso una 
piega che il Vescovo di Bova non 
aveva probabilmente previsto (anche 
se non si tratta affatto del personaggio 
ingenuo e un po' sprovveduto che ci 
hanno descritto per tentar di annullare 
le sue tesi come un atto di < troppa 
bontd >). La lettera diventava insomma 
un momento nuovo della lunga pole-
mica che divide il clero calabrese. Ne 
seguivano i rituali atti di sottomissio-
ne inevitabili in un caso come questo: 
monsignor Sorrentino andava da mon
signor Ferro a giustificarsi, stilava poi 
una faticosa rettifica che II Tempo pub-
blicava in coda a un altro «pezzo >; 
infine veniva annunziato l'arrivo dal 
Vaticano di un'Alta Personalitd che 
avrebbe dovuto visitare non so quali 
opere pie e, naturalmente, occuparsi 
della questione. 

Monsignor Sorrentino faceva ritorno 
alia sua solitaria abitazione fra le mon-
tagne. 

* * • 
La lettera pastorale del Vescovo di 

Bova e un lungo documento (trentadue 
pagine di libra) sul tema « E' Vora dei 
laid >, un documento a tratti dramma-
tico ed indubbiamente ispirato all'au-
tore — a parte il generate impegno 
della Chiesa verso i laid — dalla grave 
situazione della sua e di altre Diocesi 
calabresi. «Abbiamo cercato di deli-
neare un programma — nofa infatti il 
Vescovo nelle conclusioni — anche se 
sappiamo che una minima parte, alme
no per ora, potrA essere attuata nella 
nostra Diocesi... A not spetta seminare 
nel pianto e nell'amarezza... in una 
grande povertd di mczzi e in una gran-
de carenza di sacerdoti ». 

Pluralisrao ideologico 
Ma quali sono le parti * incriminate > 

del documento? 
Si tratta di alcune considerazioni che 

Vaulore fa sulla linea e col soccorso 
dell'insegnamento gtovanneo e anche 
di alcuni passi dei discorsi di papa 
Paolo VI (in particolare quello tenuto 
a Frascati il 1° settembre '63). 

II Vescovo di Bova constata innan
zitutto Vesislenza di una «lacerazione 
fra societd civile e religiosa > per cui 
t molte conquiste sociali, di cui andia-
mo giustamente orgoghosi, pur avendo 
un fondamento su principi cristiani e 
un loro sostegno soprannaturale, sono 
note sotto emblema laico e quasi in 
antagonismo alia Chiesa >. Eglt ricorda 
a questo proposito la Rivoluzione fran-
cese (richiamando un testo di Paolo VI) 
e aggiunge: « ma si potrebbero dtare 
anche molti altri movimenti moderni, 
non escluso il fenomeno comunista, in 
cui innegabilmente fermentano molti 
principi cristiani >. Cosa dovrebbero fa
re dunque i laid cattolia? « Operando 
una stntesi enstiana degli innegabili 
valori che la dviltd moderna presenta 
— come per esempio la lotta per la 
dignita della persona umana, per la 
libertd, la giustizia, la pace, il progres-
so individuate e sociale — » laici cat-
tolict devono fare da fermento, devono 
mettersi in posizione di guida e di 
avanguardia...». 

Richiamandosi all'insegnamento del
la € Pacem in terris > tl Vescovo nota 
poi che «distinguendo fra errore ed 
errante e fra dottrine filosofiche e mo
vimenti storici il grande Papa ammet-

• tcva, pur con le dovute cautele, anche 
un avvidnamento o un incontro d'or-
dine pratico nelVattuazione di oggetti 
che siano di loro natura buoni o ridu-
cibili al bene ». 

Che fare dunque? c La nostra sta-
gione storica... e carattcrizzata dal plu-

ralismo ideologico nella vita pubblica. 
La democrazia ha codilicato tale pltt-
ralismo reclatnando ovviamentc il ri-
spetto delle idee altrui e promuovendo 
anzi Vaccostamento e la convivenza 
pratica delle conceziom piu diuerse, e 
spesso fra loro antagoniste, dei desttni 
umani... In tali condizioni bisogna sa-
per avvicinare, comprendere, compa-
tire, aprendo la via a quel dialogo che 
consenta di illuminare, dichiarire, di 
ascoltare e di essere ascoltati >. 

* # * 
Queste le afjermazioni < clamorose >, 

alle quali perd — per dare conto fino 
in fondo del documento — bisogna 
aggiungere Vesame minuto dell'attuale 
condizione del clero locale con precise 
csortazioni a riconquistare < quella }i-
ducia e quella stima in veritd alquanto 
scosse per il malvezzo di alcuni di non 
voter mai rendere conto del danaro 
che hanno ricevuto > e alia necessitd 
di impegnare nell'attivitd i laici catto-
lici < anche in considerazione del dimi-
nuito numero dei sacerdoti >. 

Le condizionidella Chiesa 
A questa chiarezza di impostaztone 

e di linguaagio s'aggiunge inoltre una 
, dotta e appassionato disamina delle 
condizioni della Chiesa e la esposizio-
ne di un programma di rinnovamento 
basato suite decisioni del Concilio ecu-
menico Vaticano II; si tratta insomma 
di un documento che testimonia la vi-
vacita d'ingegno, la modernitd d'impo-
stazione, la combattivitd anche del suo 
autore. 

Monsignor Aurelio Sorrentino fu no
minate da Giovanni XXIII vescovo di 
Bova — una delle piii piccole e povere 
Diocesi d'Italia — poco piii di un anno 
fa; prima era stato per anni Vicario 
generate di Mileto, un altro piccolo 
paese sul versante tirrenico dell'Aspro-
monte. 

Visitando Bova e i paesi intorno, 
arrampicati sui monti, senza strode, 
senza acqua nelle case, senza fogna-
ture, abitati ormai solo da un piccolo 
numero di pastori quasi senza piu greg-
gi — mentre la gran parte degli abi-
tanti sono ormai emigrati altrove e un 
intero paese, Affrico, e stato abbando-
nato perchi pericolante —; conside-
rando questa realtd, questo «sfasciu-
me >, non si pud non comprendere la 
ispirazione della pastorale incrimina-
ta, come anche di un'altra dello stesso 
autore — pubblicata qualche mese 
fa — sui problemi angosciosi della 
Calabria. 

Qui, al cospetto della miseria piii 
nera e della decadenza irresistibile 
— che diventa anche decadenza del-
Vuomo oltre che delle cose —, I'appello 
al dialogo e alia unita * nelVattuazione 
di oggetti che siano di loro natura 
buoni o riducibili al bene > diventa lo-
gico, urgentc, inevitabile. 

S'aggiunga che la miseria del paese 
e anche la miseria della Chiesa, che i 
templi restano chiust per mancanza di 
preti (a Bova Superiore ce n'e uno 
solo, don Volona, mentre ci sono sei 
o sette chiese) e che le gravi rcspon-
sabilita di una classe dirigente, fatta 
quasi al completo di quel « laicato cat-
tolico > al quale il vescovo Sorrentino , 
si rivolge, pesano — e una persona dal-
I'animo retto non pud non riconoscer-
lo — anche sull'organizzazione religiosa. 

m m • 

Questi indubbiamente i motivi di 
ispirazione « locale > della lettera pa
storale; motivi ai quali bisognera perd 
aggiungerne altri, di ispirazione uni
versale, la lotta doe per il riconosci-
mento nei fatti di quel < pluralismo 
ideologico della vita sociale » che porta 
poi alia esigenza del colloquio e della 
competizione ideale con le grandi forze 
di ispirazione laica al fine comune di 
conquistare e difendere gli «innegabili 
tJalori > della ciciltd moderna. 

Questi d'altra parte sono anche i mo
tivi della opposizione che la lettera ha 
trovato in altri seltori del clero, in par
ticolare nella Curia del < siriano > mon
signor Ferro, di Reggio (fino a rendere 
legittimo il sospetto che lo scandalo 
giornalistico non sia stato origine ma 
conseguenza di quella opposizione). 

La polemica perd non si e certo con-
clusa con la lettera imbarazzata che il 
Vescovo di Bova ha scritto al Tempo 
per giustificare il suo operato e respin-
gere le interpretazioni politiche della 
sua pastorale. Non per nulla a un certo 
punto di quest 'ullima e detto — ed 
alia luce dei fatti questa appare come 
una piccola profezia — < ...e necessario-
armarsi di santo coraggio e di grande 
spirito di sacrificio per resislere alle 
opposiziom ciolente e dure, per non 
ccdere dinanzi agli incpitabili scacchi, 
alle calunnie e agli insuccessi >. 

Aldo De Jaco 


