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Velio Spanorun combattente per i l socialismo e per la pace 

La vita di un comunista 
le prime lotte in Sardegna - 1924:1'inconiro con Gramsci - A 22 anni arrestato e condannato dal 
tribunale specials fascista -1932: I'emigr azione in Franch e I'azione antifascist a in Africa, in Spagna, 
in Italia - Esperienze di giornalista rivoluzionario - Dura lotta clandestine nella Tunisia di Petain: per 
due volte il fascismo francese condanna Spano a morte - 1943: il ritorno in Italia e I'azione per 
costruire il Partita- Alia direzione dell'Unita •-Esponente del movimento inter nazionale delld pace 

II compagno Velio Spano 
li e spento alio 21,45 di ieri 
|era nella sua casa di via 
fenanzio Fortunato 54, a 
lontemario. Gli erano ac-

fanto la compagna Nadia, il 
jognato Ruggero Gallico, al-

ini dirigenti del Movimen-
della Pace: Calandrone, 

loronesi e Mencaraglia. 
La ferale notizia ha susci-

ito un profondo cordoglio 
»gli ambienti democratici e 
irlamentari. Decine di com-
igni, di amici, di dirigenti 
jpolari, di deputati e sena-
>ri si sono recati nella tar-

serata a visitare la sal-
ja, a esprimere il loro cor-
)glio alia compagna Nadia. 
Fra i primi a rendere 
laggio alia salma sono sta-

i compagni Amendola, 
jrlinguer, Ingrao, Li Cau-

f, i senatori Perna e Bufa-
ri, gli onorevoli Laconi e 

irastu, il compagno Cardia, 
sgretario regionale del PCf 
>r la Sardegna. Anche il 

^mpagno Lucio Luzzatto, del 
lovimento della Pace, si e 
scato a far visita alia salma. 
Per oggi sono attese dal-
Jnione Sovietica le figlie 
Spano: Chiara, che si tro-

iva a Mosca, e Paola che 
tdia a Leningrado. 

[Velio Spano era nato il 15 
Snnaio del 1905 in un pic-
Mo paese della provincia di 
igliari, Teulada, ed aveva 
issato gran parte della sua 
rima giovinezza in un altro 
tese della stessa provincia, 

luspini, un poverissimo ag-
|omerato di case che vive-

fondamentalmente degli 
sntati salari di un gruppo 
minatori. 
5' da un gruppo di questi 
/oratori, quando aveva ap-
la quindici anni, che Ve-
Spano — figlio di un im-

>gato, cresciuto nel chiu-
mondo della piccola bor-

iesia isolana — sentl par-
^re per la prima volta di 

ideale, di una volonta di 
lancipazione degli oppres. 

di una prospettiva che 
ipeva gli augusti schemi 
cui era basata la sua vita 

[dava risposte nuove alle 
domande, alle sue ansie: 

{socialismo. 
Irano anni di dura lotta 
classe, per la Sardegna 
ie per tutta l'ltalia; con-
il movimento d'emanci-

Eione irrobustito dalla tra-
esperienza della guerra 

|grossa borghesia finanzia-
il fascismo, imboccava la 
della reaztone sanguino-

[cercando di spegnere con 
Ipiu spietata violenza l'a-
Jito al rinnovamento del 
ese che veniva dal mon-
del lavoro. 

Spano — studente liceale 
"^agliari, ragazzo irruente 
fcoraggioso — milito subi-
Inel «Fronte unico anti-
:ista » e partecipd a tutte 

Ibattaglie di quel periodo 
[in particolare, alle dure 
te dell'autunno del '22. 

'23 si iscrisse alia Fe-
izione giovanile comuni-
e, finiti gli studi liceali, 

eid la Sardegna per fre-
llntare a Roma l'Universi-
Idoveva tornare nella sua 
•a solo dopo piu di venti 
lir anni di incessante atti-

clandestina, di carcere, 
I dure lotte in Italia, in 
jncia, in Spagna, in Tu
la, in Egitto, al servizio 

s u 0 ideale di emancipa-
le e del suo impegno an-
scista. • 

Roma Spano si iscrive 
facolta di legge, ma la 
giornata e subito dedi-
essenzialmente alia lot-

>olitica che egli riprende 
lediatamente militando 
i giovani dell'organizza-

»e comunista lazialc, as-
lendo ben presto incari-
di responsabilita. 

di quel tempo un in
tra che certo scgna in 
lo decisivo la vita di Ve-

ISpano, ne determine 1'av-
Vre. restera poi sempre 
ie una esperienza ed un 
tgnamento per lui essen-

li: l'incontro con Antonio 
tinsel. 
pel corso delle riunioni 

si svolgevano in un vec-
magazzino dietro piaz-

Tenezia Gramsci cercava 
coordinare e spingere 
iti Tattivita dei giovani 

punisti in momenti di du-
lpegno antifascista: egli 

ra notato il ragazzo ir-
lieto. dal volto magro, la 
parlata gli ricordava la 
Sardegna. 
jn lui egli si accompa-
va in lunghe passeggiate 
le vie di Roma e discu-

e ascoltava. e cercava 
idirizzarne gli slanci. -

[Ogni problema, c tutti i 
>lemi insieme — scrivera 
ti anni dopo Spano ricor. 
lo quel tempo e quelle 
rersazioni — trovavano, 
»no in parte, una rispo-

[in una serie di osserx'a-
H particolari su fatti che 

• v e \ « certamente 

Velio Spano fotografato all'aeroporto di Fiumicino, in occasione di uno dei suoi 
frequent! viaggi per partecipare alle manifestazioni del Movimento mondiale della Pace 

colto sul vivo molti anni pri
ma e che io non avevo sapu-
to guardare. "Hai visto mai 
— mi domandava — quando 
un uomo e una donna ritor-
nano dalla campagna al vi l-
laggio, l'uomo 9ull'asino e 
la donna a piedi?" oppure: 
"'Al tuo paese, la donna che 
va in groppa al cavallo in
sieme al marito, sta seduta 
su una bella coperta o su 
uno straccio qualunque?". O 
ancora rifletteva: "In tutti i 
paesi di Sardegna il contadi-
no dorme sulla stuoia da 
quando cammina fino a quan
do si sposa, poi dorme sul 
letto con la sua donna e, 
se rimane vedovo, ricomin-
cia a dormire sulla stuoia". 
Si precisava cosi un ambien-
te familiare fondato su rap-
porti sociali determinati, e i 
sentimenti e i costumi socia
li dell'isola, che avevo accet-
tato da bambino senza ana-
lizzarli e senza comprender-
li, cessavano per me di es-
sere l'espressione di virtu 
e difetti congeniti, cessava
no di essere delle conven-
zioni morali tradizionali per 
diventare delle realta socia
li. A queste conversazioni 
devo senza dubbio, almeno 
in parte, di essere diventato 
un comunista >. 

II cordoglio 
di Longo 

Appcna appresa la noti
zia della morte di Velio 
Spano, il compagno Luigi 
Longo ha cosi telegrafato 
alia moglie, compagna 
Nadia: 

« La immatura scompar* 
sa del compagno Velio 
Spano colpisce duramente 
II Parti to e noi tutti. Per-
diamo con lui un combat
tente valoroio, un dirigen-
te provato, un amico fra-
terno che ha dedicato tutte 
le sue forze alia causa del-
la liberta, della pace, della 
democrazia e del sociali
smo. La sua vita e stata 
un esempio di coraggio e 
di coerenza sin dal mo-
mento in cui e entrato nel 
Partito diventandone uno 
del priml costruttori. Ha 
affrontato il carcere, le 
persecuzioni, I'esilio e le 
condanne a morte con la 
fierezza e I'ottimismo di 
chi ha ptena coscienza di 
lottare per una grande cau
sa. Sentiamo oggi un pro
fondo vuoto neMe nostre file 
e un dolore reso ancora 
piu acuto dalla ancor gio-
vane eta in cui Velio ci 
lascia. Si a di conforto a 
te e alle tue figlie. cara 
Nadia, in questo momento 
cosi straziante. sapere che 
il vostro lutto e il lutto di 
tutto il Partito. di milioni 
di antifascist!, di tutti co-
loro che in questi anni 
hanno avuto nel comoagno 
Velio Soano il dirigente 
della lotta del movimento 
della Pace. A te un ab-
braccio fraterno e la 
espressione del mlo pro
fondo cordoglio - Lulgl 
Longo *. 

Dopo qualche mese Gram
sci . invito Spano • a parteci
pare alia attivita del gruppo 
laziale dell'«Ordine nuo-
vo >: inizia cosi la sua atti
vita giornalistica che sara 
poi una costante del suo la
voro in Italia e all'estero, 
sia quando si tratto di dar 
vita alia minuta rete dei 
giornali clandestini stampa-
ti su carta sottilissima e 
grandi quanto un fazzoletto, 
sia quando si tratto di lavo-
rare per fare del quotidiano 
del Partito un grande gior-
nale popolare letto da centi-
naia di migliaia di italiani. 

Dopo alcuni anni passati a 
Roma conducendo in parti
colare una vigorosa azione 
antifascista nell' ambiente 
universitario — un'azione 
cui si deve anche se dal-
1' ambiente c aventiniano > 
della gioventu liberate si 
staccarono le migliori ener-
gie per assumere una po-
sizione piu conseguentemen-
te antifascista al fianco della 
classe operaia — Velio Spa
no, nel '26, fu inviato dal 
Partito a Torino col compi-
to di organizzare la stampa 
e la diffusione clandestine di 
alcuni giornali di fabbrica: 
lo studente di legge aveva 
ormai lasciato il passo al gio-
vane rivoluzionario che con-
sapevolmente dedicava tutta 
la sua vita all'azione politi-
ca. alia lotta clandestina. E 
nel '27, a ventidue anni. Ve
lio Spano viene arrestato dal
la polizia fascista e condan
nato dal tribunale speciale a 
cinque anni e sei mesi di 
reclusione. 

Uscira dal carcere nel 1932, 
dopo un lungo periodo vis-
suto nei patimenti della piu 
dura reclusione ma anche 
studiando intensamente. stu-
diando i testi marxisti (che 
in mille ingegnosi modi pe-
netravano nelle celle dei po-
litici antifascist! e venivano 
salvati dalle perquisizioni) e 

Jsoprattutto imparando a quel-
' la severa scuola di cultura 
e di morale, di dura e fecon-

jda autodisciplina che • era 
ogni collettivo di comunisti 

Ichiusi in un carcere o isola-
ti in un luogo di confino. 

Appena ritornato libero. 
Spano riprende la sua atti-

j vita e dopo pochi mesi. men-
jtre le mani della polizia fa
scista stanno per ricadere su 

!di lui. il Partito lo fa em: 
! erare clandestinamente in 
| Francia dove Iavora in par 
iticolare nella zona delle due 
(Savoie e poi alia testa della 
;organizzazione dei patronati 
; italiani aH'estero. organizza-
zione attraverso la quale si 
tende a mantenere stretti le-

(garni fra gli antifascist emi-
Igrati e quelli che sono rima-
! sti nel Paese 
j II. fascismo intanto ha ini-
ziato con la guerra d'aggres-

jsione contro TAbissinia "un 
i periodo cruento che portera 
la distruzione prima nei Ion 
tani villaggi etiopi. poi nel
le citta spagnole, infine su 
tutta • l'Europa e in tutto il 
mondo. fino a che le forze 
popolari non avranno, pagan 

do un enorme prezzo di san-
gue, distrutto le sue annate 
e ucciso i suoi capi. 

II posto di ogni antifasci
sta, il posto di ogni comuni
sta e dovunque si pud ten-
tare di fermare il pass© al-
1'aggressore, dovunque si puo 
arrivare a parlare con gli 
italiani costretti a farsi suoi 
strumenti. 

Nel '35 Spano e in Egitto 
a organizzare la propaganda 
contro la guerra fascista, nel 
'36 poi egli entra piu volte 
clandestinamente in Italia, 
percorre le sue citta princi-
pali, riallacciando o raffor-
zando i • legami del Partito 
con i vari gruppi clandesti
ni, discutendo, chiamando 
tutti ad intensificare la lot
ta unitaria contro l'oppres-
sione fascista e contro la 
guerra. Poi per dieci mesi e 
in Spagna dove organizza i 
servizi radio indirizzati agli 
emigrati italiani viventi in 
tutta Europa ed anche agli 
italiani che vivono nel Pae
se, sotto il fascismo. Radio 
Milano. radio Liberta, radio 
Madrid trasmettono gli ap-
pelli e gli scritti di Velio 
Spano. 

Nel '37 egli e poi a Parigi 
dove la sua attivita di gior
nalista rivoluzionario conti-
nua a esplicarsi nella reda-
zione — insieme a Mario 
Montagnana — della edizio-
ne clandestina deH'Unita — 
un piccolo volantino su car-
ta-riso. stampato a piccoli ca-
ratteri — che a prezzo di in-
finiti sacrifici. di arre>ti. di 
anni e anni di carcere viene 
portato in tutte le citta d'lta-
lia sfidando 1'organizzazione 
della polizia fascista. 

Nello stesso tempo Spano 
riprende i suoi viaggi clan
destini in Italia, fino al '38 
quando ' viene inviato dal 
Partito a Tunisi — a conti-
nuare I'azione di organiz-
zazione e di propaganda fra 
gli italiani — e dove dirige. 
insieme a Giorgio Amendo
la. i] quotidiano antifascista 
« II giomale ». un organo di 
organizzazionc della lotta an
tifascista e di chiarificazio-
ne per impedire c h e l'ag-
gressione fascista ormai in 
atto diventasse elemento di 
rottura della amicizia fra gli 
italiani e il resto della po-
polazione tunisina. 

In quel periodo egli cono-
sce e sposa una miiitante 
comunista. la compagna Na
dia Gallico. che sara la fe-
dere compagna della sua vita 
travagliata e gli dara tre 
figlie. 

Ma la aggressione dilaga. 
la • Francia cade, il regime 
del generale Petain. asservi-
to ai • tede«chi. si estende 
sulla Tunisia. I'azione dei 
comunisti puo continuare so
lo nella piu eompleta illega
lity. Ma deve continuare! I 
tribunali militari di Tunisi 
e di Biserta si riuniscono 
per processare in contuma-
cia' il «pericoloso sov-versi* 
vo > Velio Spano: egli viene 
condannato per due volte a 
morte • la polizia lo ctrca 

per ogni dove; anche i te-
deschi, che per sei mesi oc-
cupano • la Tunisia, lo cer-
cano. Velio Spano continua 
la sua attivita sfuggendo piu 
volte alia cattura proprio 
grazie ai mille legami con 
tutta la popolazione che i 
comunisti italiani hanno sa-
puto creare. 

Poi il fascismo viene bat-
tuto in Africa e la lotta puo 
continuare alia luce del sole, 
subito dopo un lemb 0 d'lta-
lia viene liberato: nell'otto-
bre del '43 — pochi giorni 
dopo la insurrezione popo
lare delle c quattro giorna-
t e » — Velio Spano e a Na-
poli dove assume subito una 
funzione di direzione delle 
organizzazioni di Partito che 
vanno sorgendo impetuosa-
mente in tutto in Mezzo-
giorno. 

Un compito non lieve at-
tende i vecchi compagni che 
si ritrovano dopo anni di car
cere e di attivita clandestina: 
incominciare a costruire, sul
la base degli sparsi nuclei 
che hanno resistito al fasci
smo e con l'aiuto delle gran
di masse che si orientano 
verso la nostra bandiera un 
grande partito di massa. 
quel € partito nuovo > del 
quale il compagno Togliatti 
parlera nel suo primo di-
scorso in Italia. Nello stesso 
tempo e'e da condurre la piu 
decisa azione politica per 
giungere alia unita di tutte 
le forze che intendono com-
battere il fascismo. 

Velio Spano — il cui no-
me di battaglia, Paolo Tede-
schi, divenne presto notissi-
mo in tutto il Sud — si im
pegno con tutte le sue forze 
in quella battaglia. Nel gen-
naio del '44 egli rappresento 
il Partito al congress© di 
Bari dei Comitati di libera-
zione e nella giunta esecu-
tiva eletta in quella occasio
ne. In quel periodo inoltre, 
a Napoli, sotto la sua dire
zione, vennero stampati i 
primi numeri dell'Unita non 
piu clandestina (anche se 
ancora stampata su fogli ap-
pena piu grandi di un fazzo
letto); liberata poi Roma e 
trasferita nella capitale la 
direzione del Partito — del
la quale Spano e membro 
— egli sara chiamato a di-
rigere Fedizione nazionale 
dell'organo del Partito. 

Consultore nazionale, egli 
fu nominato sottosegretario 
aH'agricoltura nel secondo 
governo De Gasperi e fu 
eletto deputato all'Assem-
blea Costituente per la cir-
coscrizione di Cagliari, Sas-
sari e Nuoro. 

Del suo periodo di attivi
ta alia direzione del quoti
diano del Partito i compagni 
che lavorarono >con lui ri-
cordano e non • dimentiche-
ranno la grande tenacia e lo 
slancio nel lavoro, la visio-
ne concreta dei problemi 
giornalistici che ogni giorno 
si ponevano, il grande im
pegno a iniziare la comples-
sa attivita che doveva fare 
del nostro giomale un gran
de quotidiano del popolo ita-
liano, non solo presente sul 
piano della cronaca e della 
polemica politica ma capace 
di riflettere tutti i moltepli-
ci aspetti della vita della na-
zione e tutti i suoi interessi. 

Alia fine del '47 Spano, la-
sciata VUnita, venne inviato 
dal Partito in Sardegna do
ve si dedico — come segre-
tario regionale — al com-
plesso lavoro di costruzione 
di un forte Partito nella sua 
Isola: un lavoro proficuo che 
vedra il sorgere di una nuo-
va schiera di dirigenti e la 
impetuosa crescita — in an
ni di dure lotte — della no
stra organizzazionc 

Senatore di diritto nel '48. 
Spano torna poi a Palazzo 
Madama nel *53. nel "5S e 
nella attuale legislatura. 

Dal "55 al '57 egli assume 
inoltre — presso il Comita'o 
Centrale — la responsabilita 
della direzione dell'ufficio 
esteri. e membro della Dire
zione fino al nono congresso 
e dedica gli ultimi anni del
la sua intensa vita alia stes
sa causa per la quale tanto 
ha combattuto negli anni 
dell'emigrazione e della clan-
destinita: la causa della pace. 

Egli infatti viene eletto se-
gretario generale del movi
mento dei partigiani della 
pace e vice presidente del 
consiglio mondiale della pa
ce Egli rinnova. in quest a 
funzione. il suo impegno di 
sempre promuovendo e moI-| 
tiplicando Ie iniziative uni-J 
tarie e combattendo nel Pae
se e nel Senato (della cui 
commissione esteri e vice 
presidente) la sua battaglia' 
perche l'ltalia realizzi una1 

politica di pace e favorisca 
la distensione internazionale. 

Questa attivita non avra 
sosta fino alle ultime setti-
mane della sua vita anche se 
il male ormai da tempo ne 
minava la foru fibra. 

IERI MAniNA A ROMA 

Inumate 
le ceneri 
di Mucci 

Ieri mattina, a Roma, 
le ceneri del compagno 
Velso Mucci, morto a 
Londra il 6 settembre 
scorso, sono state traslate 
al Verano. Una folia di 
compagni e di amici, 
stretta attorno a Dora 
Mucci, la coraggiosa mo
glie di Velso, ha accom-
pagnato l'urna cineraria 
fino alia tomba che e la 
stessa dove riposano le 
salme di Togliatti, di Rug
gero Grieco, di Di Vittorio, 
di Marchesi, di Sibilla A-
leramo e di Rina Picolato. 
L'orazione funebre e sta
ta pronunziata dal com
pagno Mario Alicata, 
membro della segreteria 
del Partito, presente alia 
cerimonia insieme con 
Giorgio Amendola. 

Velso Mucci, ha ricor-
dato Alicata, e morto lon-
tano da noi. in quella 
Londra dove lo aveva 
portato il suo insaziabile 
amore di conoscenza e, in 
particolare, il suo amore 
di scrittore e di poeta per 
la letteratura e la cultura 
contemporanee anglo-sas-
soni che gli apparivano 
ricche di stimoli, di sugge
stion! e di inviti. A Lon
dra egli aveva " lavorato 
per due anni, con l'accani-
mento e il puntiglio che 
gli erano propri. e che fa-
cevano di lui un interlo-
cutore difficile e, percio. 
prezioso. 

Stava per tornare tra 
noi quando lo ha colto il 
male che Io doveva con
durre alia morte. Velso 
non e piu tomato vivo 
tra i suoi compagni e tra 
i suoi amici. I quali. ora. 
si stringono attorno a Do
ra, per dividere con lei 
un grande. comune dolo
re. Gli diciamo addio. ma 
non lo dimenticheremo. 
Non lo dimenticheranno i 
suoi amici di trenta e p:u 
anni di battaghe lettera-
rie, non Io dimenticheran
no i suoi compagni, ne Io 
dimentichera il partito, 
che gli testimonia la sua 
stima e la sua riconoscen-
za deponendo Ie sue ce
neri accanto alle salme di 
uomini che al partito de-
dicarono tutta intera la lo
ro esistenza. 

Per Mucci. poeta e 
scrittore. la poesia non fu 
scltanto un'arma di co-
noscenz<i: fu anche un'ar
ma di lotta rivoluziona-
ria. Gli furono d'esempio 
e lo ispirarono alcuni dei 
maggion poeti di questo 
nostro secolo: Brecht, 
Maiakovskij, Nazim Hik-
met. Ma Velso non mili

to soltanto come uomo di 
cultura e, negli ultimi an
ni, com e membro del C D . 
del Contemporaneo: milito 
nel modo piu semplice e 
diretto, come dirigente 
della Federazione comuni
sta di Cuneo, come consi-
gliere comunale di Bra, 
come direttore del setti-
manale della Federazione 
comunista di Cuneo, come 
propagandista e organiz-
tore comunista in una 
provincia particolarmente 
difficile per noi. Neppure 
questo aspetto della vita 
di Velso, ha concluso Ali
cata, deve essere dimen-
ticato, perche anche per 
questo egli ci fu sempre 
caro. 

Sulla pietra tombale, 
che si e chiusa sull'urna, 
e stata quindi deposta 
una grande corona del Co-
mitato Centrale del Par
tito insieme con i fiori 
dei familiari, dei compa
gni e degli amici. Con 
Dora Mucci hanno sosta-
to in raccoglimento i com
pagni Alicata. Amendola, 
Bufalini. Renzo Trivelli. 
Chiarante. Barca, Peggio. 
Accanto a loro, silenzio-
si e commossi, hanno tri-
butato il loro. affetto a 
Velso Mucci tutti coloro 
che, avendolo conosciuto 
e amato, avevano voluto 
assistere alia cerimonia: 
Giuseppe Ungaretti, Gior
gio De Chirico, Mino Mac-
cari, Pier PaoJo Pasolini, 
Natalino Sapegno, Galva-
ao Delia Volpe, Cesare Lu-
porini. Carlo Bernari, Giu
seppe Dessi Marino Maz-
zacurati, Guglielmo Petro-
ni, Niccolo Gallo, Giovan
ni Omiccioli. Nanda Lava-
gnino, Maria Bianchi Ban-
dinelli. Roberto Bonchio. 
Carlo Salinari. Paola Ma-
sino. Paola Barbara. Elsa 
De Giorgi, Carlo Levi, 
Gaetano Trombatore, Fer
nando e Amerigo Terenzi, 
Mario Socrate, Rino Dal 
Sasso, Carlo Melograni, 
Luca Canali, Antonio Del 
Guercio, Nicola e Mario 
Ciarletta, Renata Debe-
nedetti, Titina Maselli, 
Clotilde Marghieri, Sara 
Mancuso, Olga Sacerdo-
te, Giandomenico Giagni. 
molti redattori del nostro 
giomale: Dario Micacchi. 
Alberto Jacoviello. Mauri-
zio Ferrara, Francesco Pi-
stolese, Ottavio Cecchi e 
altre decine di amici, che 
poi hanno accompagnato 
Dora fino all'iiscita del ci-
mitero,' rinnovandole le 
espressioni della loro af-
fettuosa solidarieta. 

Aria di burrasca in Concilio 

Azione cattolica: 

nuovo pomp 

della discordia 
Due interventi emblematici delta divisione - Gedda 

da Paolo VI • Importante riunione di vertice 
Le bordatc sullo schema 

conciliare che riguarda Vapo-
stolato dei laid sono state 
subito tali che, appena dopo 
il quarto intervento, e sta
ta necessaria una votazione. 
II moderatore di turno, car-
dinale Suenens. vista Varia 
burrascosa che soffiava in 
aula, ha creduto opportuno 
rivolgere un quesito ai pa-
dri: « Vi piace che la discus-
sione prosegua e ritenete che 
il testo in esame possa resto
re a base di questo dibatti-
to? >. Per alzata e seduta, 
i membri dell'assemblea han
no detto si a grande mag-
gioranza. E si e proseguito. 

die cosa e avvenuto da 
creare I'imrnediata efferve-
scenza intorno al nuovo do-
cumento? Gli e che mai cort 
altrettanta rapidita si era 
profilata una divisione cost 
netta, con pari carica pole-
mica sia da parte degli c in-
novatori > che dei « conser-
vatori >. Da un lato si e det
to: troppo clericalismo, trop-
pi accenti giuridici, troppo 
favoritismo nei conjronti 
dell'Azione cattolica che ap-
pare come I'unica forma di 
apostolato laico di prima 
classe, proprio perche stret-
tamente sottoposta alia ge-
rarchia ecclesiastica. Dall'al-
tro: troppo poco rilievo alia 
•Azione cattolica troppo las-
sismo nel riconoscere pari 
diritto e pari rilievo, rispet-
to all'apostolato, a tutti i 
cristiani battezzati. Per que
sta seconda schiera pare che 
non conti molto il battesi-
mo, quanto una tessera con 
bollo e firma che inquadri ri-
gidamente in un'associazione 
(quella, solo quella) e vin-
coli al vescovo, magari al 
parroco. 

Da ambedue le sponde la 
stessa conclusione: e'e mol
to • da rifare nello schema, 
ami quasi tutto. A dire il 
vero, quindi, e'era buon mo 
tivo per il cardinale Suenens 
di interporre una pausa e do 
mandare se bisognasse con
tinuare cosi, o gettare tutto 
nel cestino. 

Alia fine della congrega-
zione nove erano gli inter
venti sull'argomento, ma su 
due conviene sojfermarsi 
poichi sono abbastanza em
blematici delle posizioni: 
quello del cardinale statuni-
tense Ritter, arcivescovo di 
St. Louis, e quello dell'ita-
liano Maccari, vescovo di 
Mondovi. 

Ritter ha cominciato col 
dire che lo schema, pur ri-
spondendo alle esigenze di 
un buon decreto conciliare, 
non e aderente alle vere ne-
cessita del momento. Fra pa-
rentesi, lo stile 6, in genere, 
piuttosto prolisso. diffusa e 
spesso astratto. II tono poi 
e troppo clericale, si che 
sembra un discorso da padro
ni quello rivolto ai laid. Nei 
confronti dell'Azione catto
lica e evidente il favoritismo 
(e il porporato ha marcato 
il termine ripetendolo in in-
glese) mentre diverse sono 
e devono essere le forme di 
apostolato laico, ma non in 
base ai rapporti con la gerar-
chta della Chiesa. La diver-
sita consiste nei fini diversi 
e nei mezzi per raggiungere 
tali fini. 

II porporato americano ha 
anche affermato che occor-
re mettere in risalto la spi-
ritualita dei laid. Avviandosi 
alia conclusione ha detto: 
€ 11 testo non mi sembra da 
sostituire, ma ha bisogno di 
una profonda revisione e di 
un riordinamento generale 
nella struttura. Comunque 
questo e il tempo buono per 
un argomento cosi vitale. 
Chissd se avremo un'altra 
occasione tanto opportuna 
per affrontarlo? >. 

Monsignor Charbonneau, 
vescovo di Hull in Canada, 
ha fallo eco aggiungendo una 
osservazione non marginale: 
€ Stando al testo, sembra ch*» 
affronliamo questo tema so
lo perche mancano i preti 
e perche esiste nel mondo 
una situazione particolare. 
Invece si tratta di una que-
stione essenziale di per se ». 

Ed eccoci alia voce del-
Valtra sponda. Monsignor 
Maccari ha cominciato alia 
larga, dall'eleganza formale, 
sostenendo che il tutto fa 
pensare ad un mosaico me.?-
so insieme in fretta e con 
frammenti non sempre colle-
gali Lo stesso latino, che e 
come la veste con cui viene 
presentato I'argomento. non 
pud dirsi accuralo e non ha 
il decoro di un decreto di un 
documento conciliare. • 

• Ma al presule di Mondovi 
non premono soltanto le que-
stioni estetiche e lo ha di-
mostrato nel resto dell'inter-
vento. 

Circa to sostanza dello 

schema si deve osservare che 
non e un buon sistema quel-
lo di voler accantonare certe 
espressioni per non creare 
dibattiti troppo vivaci: la 
commissione doveva, in for
ma sintetica e chiara, dare 
la definizione dell'apostolato 
vero e proprio e spiegare 
che cos'e veramente VAzione 
Cattolica. Cio e opportuno e 
necessario se si vuole chia-
rtre che cos'e quell'apostola
to specifico, e tanto neces
sario al servizio della Chie
sa e della stessa societd, che 
e distinto da quell'apostola-
to congiunto invece, sempli-
cemente, ai doveri del bat-
tesimo. Lo schema parla del 
vulore e della necessitd del-
I'organizzazione per diffon-
dere la verifd cristiana; ma 
perche non parla anche del
ta sua necessita per difen-
dere i fedeli e soprattutto i 
giovani contro i nemici del
la Chiesa sempre pitt agguer-
riti? Certo ottimismo e cer
to irenismo fanno quasi pen
sare che si voglia deporre 
le armi della difesa, cio che, 
in questo momento, sarebbe 
estremamente pericoloso. 

Una notizia extraconcilia-
re, ma pur sempre riguardan-
te la sfera vaticana, dimo-
stra Vimportanza e la delica-
tezza del tasto Azione catto
lica. Paolo VI. ha ricevuto 
ieri in udienza privata, oltre 
al cardinale Siri, il profes
sor Gedda, presidente del 
Comitato civico nazionale 
ed ex presidente della stessa 
Azione cattolica m un perio
do fra i piit « neri >. Certo, 
nulla £ trapelato sui collo-
qui, arduo sarebbe com-un-
que pensare che i due illu-
stri personaggi abbiano cal-
deggiato tesi innovatrici in 
tema di apostolato laico e, 
in particolare, per quanto 
riguarda la massima associa-
zione clericale. 

II Concilio, nel corso del
la mattinata, ha ascoltato an
che due relazioni sul capito-
lo terzo dell'Ecumenismo ed 
un'altra sullo schema attual-
mente in dibattito. Ha infi
ne proseguito le votazioni 
sullo stesso Ecumenismo ar~ 
rivando ad approvare com-
plessivamente i primi due 
capitoli. 

Nel pomeriggio, presso lo 
appartamento del Segretario 
di Stato Cicognani, si sono 
riunite congiuntamente la 
commissione dt coordina-
mento e il consiglio di pre-
sidenza dell'assemblea. E' 
opintone corrente che siano 
state discusse la durata del 
Concilio ed altre questioni 
di fondamentale importanxa. 

g. g. 

Hannovor 

Elogio 
di Hitler 

in un processo 
anti-nazi 

HANNOVER. 7 
Pronunciando l'arringa difen-

siva per un nazista accusato di 
aver partecipato alia -liquida-
zione - di 6.500 ebrei. l'awoca- • 
to Gerd Heinecke ha detto: 
-Condannare Hitler come as-
sassino equivale a incriminare 
il diavolo per la creazione del-
I'lnfcrno. Hitler non ha agito 
per bassi motivi. ma perche si 
sentiva chiamato. come un pro-
feta. a compierc cio che egli 
ritcneva fosse ispirato a motivi 
politici -. 

Questa e altre affermazioni 
ftlo-hitleriane hanno infioret-
tato 1'arringa di Heinecke. Lo 
avvocato e stato interrotto una 
sola volta. dal presidente, quan
do ha affermato che Hitler 
-non ha mai violato i] diritto 
dei popoli •». Per il resto nes-
suno ha avanzato opposizioni 
alia sua impostazione. 

Nel corso della sua arringa 
il difensore ha anche dichiarato 
che «lo sterminio degli ebrei 
non e stato — in senso giuri-
dico — un fatto orrendo -. - Hi
tler non aveva alcun interesse 
che gli ebrei soffrissero o aves-
sero paura della morte. Percio 
essi furono portati alle camere 
a gas. inconsapevoli della fine 
che li atte'ndeva -. Heinecke ha 
inoltre aggiunto che - non si 
pud nemmeno parlare di per-
fidia di Hitler perche egli a 
piu riprese disse che volev* 
Iiquidare gli ebrei-. fl difen
sore ha esclamato quindi: - S e 
sono stati portati con inganni 
alle camere a gas e perche si 
voleva risparmiare loro la pau
ra della morte ». 


