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Ferso le 
elezioni *.,-- : \ . : i • » • . 

Hratosi Lauro, i dorotei guidati dai Gava chiamano sotto la 
indiera del centrosinistra le forze e gli interessi dei vecchi 
ippi clientelari, per imporre alia citta una prospettiva con-

frvatrice - Lo « storico » abbraccio di Casfellammare fra il se-
itore dc Gava e Ton. Lauro - A questa linea i comunisti op-
mgono un concreto piano di rinnovamento della citta mtorno 

quale richiedono I'unita del movimento operaio e delle 
forze di sinistra 

I PRETI NELL' UNGHERIA SOCIALISTA 

II senatore dc Gava e Ton. Lauro. La DC eredita il «laurismo ». 

I NOT A Bl LI <RIVERNICIATI 
DELLA D.C. NAPOLETANA 

» 

Dtl noitro inviato 
NAPOLI, 26. 

11 primo (e fin ora uni-. 
y) segno delta prossima' 
cadenza elettorale e dato 

sui muri napoletani — 
un manifesto bianco 

m una foto di Lauro 
impeggiante accanto al 

Uolo. 
Scorgo quel manifesto 

\ppena arrivato e pot lo 
itrovo un po' dappertutto, 
lesso • vivacemente com-
tentato, '-.:•'con < disegni < e 
maleparole > / da tgnoti 

)lettori poco rispettosi del-
dignitd dell'armatore. 
Si tratta di un manifesto 

; storico > in tin certo sen- : 
\o giacche con esso — anzi 
ton • la *nobile lettera* 
the esso riproduce — Lau
ro annunzta il suo propo-
tito di non piii presentarsi 

tcandidato alle elezioni am-
[ministrative. 

Per Lauro si tratta (sal-
\vo che non risulti nelle 

nossime . quarantott' ore 
:ome una trovdta per « vi-
nficare» la propria can-
Udatura, per • tentare - un 
recupero dei vecchi slan-

elettorali) " dell'estremo 
noposito di sacrificare la 
tropria persona troppo ca-
yatterizzante per < creare 
tna forza unitaria capace ^ 
It opporsi ai gravi peri-
ioli incombenti > (al peri-, 
tolo cioe di un prevalere 
lei comunisti e della sini
stra), del tentativo insom-
ia — non certo priwo di 

fenso data la politico del-
DC napoletana — di re

store nel gioco attraverso r 
propri dtpendenti e col-

tboratori. 

Definitive 
epigrafe 

Ma, a parte le intenzioni 
taurine, questo annunziato 
\itiro dalla competizione 
imministrativa — vero o 
jalso che sia —: suona pro-
trio come una definitiva 
tpigrafe per I'uomo che 
iveva - preteso d'identifi-
irsi con la citta, che solo 

ttto anni fa aveva otte-
xuto i\ voto della. ™aggio-
ranza assoluta dei napole
tani e che ancora nelle 
iltime amministrative del 
1962 aveva raccolto piii 
lei 30% dei suffragi. E si 
tratta di un'indubbia vit-
foria della lunga, intran-
figente lotta popolare gut
tata dai • comunisti, della 
yro ' eonseguente ' politico 

intifascista, del loro lena-
ie impegno • a rifiutare 

impromessi ed equivoche 
tregue >, a . battersi per 

ma politico di rinnova-
tento, a prospettare e im-
irre temi m soluzioni po-

Hive estranee al - rozzo 
\municipalismo « alia con-
\serva2i0ne laurina. * 

Ma se anche Lauro 
I— come suol dirsi — *esce 
Idalla comune» ctd non 
\vuol dire che dalla scena 
[napoletana sia sparito an-
\che il laurismo e, soprat-
Uutto, che siono tramontati 
\le forze 0 i propositi rfel-
lla conservazione: significa 
[che — sollecitata dalle tra-
[sformazioni obiettive della 
trealta che rendono ormai 
\anacronistiche le imposta-

tioni taurine e impegnata 
' dall'azione comunista — la 
'destra muta pelle e stra-
; tegia cercando di collegar-
[si ai nuovi centri di potere 
e di portare a compimento 
un processo di osmosi po
litico da tempo iniziato e 
portato avanti pur tra con-
trasti e contraddizioni, sot
to la direzione dei gruppi 
dirigenti della DC. 

• • • 
?'"'. T del lontano '54 il pri-

ttto di questa politico. 

Si ' era a Castellammare 
— uno dei piu grandi co-

\ muni della provincia napo
letana — alia vigilia del 
voto amministrativo: sul 
gran palco • laurino ' git 
stablest poterono * osserva-
re Vabbraccio fraterno — 
simbolicamente significan-
te una cementata unitd 
antioperaia — che si scam-

> biavano ostensibilmente lo 
armatore Lauro e il sena
tore democristiano Silvio 
Gava. 

• '' Iniziava cosi, nel Napo-
iletano e in tutto il Mezzo-
giorno, la particolare poli
tico della DC verso il 
laurismo, si esprimeva il 
proposito di recuperarne 
I'elettorato con una poli
tico di destra, presentan-
dosi cioe come formazione 
piu adatta a perseguire gli 
obiettivi dei gruppi eco-
nomici che sostenevano 
I'armatore, piu capace di 
soddisfarne gli interessi-e 
di difenderli dall'avanzata 
operaia. sol che alia dema-
gogia antigovernativa di 
Lauro si sostituisse un ap-
poggio (del resto nei fatti 
mai venuto meno) alia po
litico < meridionalistica > 
del governo: un paziente 
lavoro insomma di ricuci-
tura del fronte della con
servazione al quale offri-
vano ago e refe la politico 
della Cassa del Mezzogior-
no e del Banco di Napoli, 
la politico degli «tncenft-
vi > e dei crediti, I'asser-
vimento delle nostre re-
gioni ai piani del monopo-
lio che, in generate, i grup
pi imprenditoriali del Sud 
non intendevano affatto 
contestare bensi solo vol-
gere anche a propria van-
taggio. 

Le varie fasi di questa 
politico hanno avuto a Na
poli aspetti anche grotte-
schi 0 vergognosi (come la 
danza dei consiglieri lau-~ 
rini da - una • formazione 
all'altra, con conseguenti 
accuse di tradimento e 
contro-tradimento e accu-
satori che seguivdno le 
orme degli accusati subito 
dopo la « bagarre *); hanno 
concretamente portato alia 
crisi del consiglio comuna-
le (tre commissari ministe-
riali in sei anni!) e, soprat-
tutto, alia crisi della citta 
impossibilitata a darsi una 
amministrazione e una poli
tico, vittima — con le sue 
deboli strutture economi-
che — : prima del distorto 
sviluppo del periodo del 
€ miracplo » e poi della cri
si e delle < misure antico'n-
giunturali», in particolare 
del blocco degli investi-
menti pubbltci. . 

•- Fase finale di questa po
litico & stata il suo inqua-
dramento nella strategia 
del centrosinistra doroteo, 
pronubi sempre il senatore 
Gava, i suoi familiari e i 
suoi seguaci. 

* • * 
— Avete letto Vcrticolo 

pubbltcato suII'Espresso a 
proposito della famiglia 
Gava? 

— Quetlo sui < fratelli 
della costa »? Sicuro, una 
cosa assai superficiale — 
dice un mio interlocutore. 

E Valtro: 
— / Gava non sono piu 

solo padroni di Castellam
mare, ma i padroni di Na
poli, e puntano alia re-
gione. • 
. Conversiamo con due 
rappresentanti qualificati 
della sinistra dc napole
tana (due * grilh parlantt » 
secondo la definizione au-
toironica data da uno di 
essi della propria corren-
te). 

Nella loro descrizione la 
lotta della famiglia Gava 
per la conquista delle po-

' sizioni di comando nella 
DC — e in particolare del 

capo del gruppo dc al Se-
nato e di suo figlio, Anto
nio, ' presidente della am
ministrazione provinciate 
— assume caratteri foschi 
e rivela una tattica che 
non -concede nulla agli 
scrupoli. : v ' 

Sotto la bandiera del 
centrosinistra doroteo, i 
Gava detengono ormai la 
maggioranza nella DC na
poletana, controllano alcu-
ne forze < morotee > — co
me quelle ^he si richiama-
no all'amletico ex sindaco 
Clemente —, respingono ai 
margini i gruppi che non 

si lasciano assorbire; tutto 
cto mentre nei rapporti con 

'•• la citta si assumono, in 
nuove forme e con nuovi 
strumenti di potere, tutta 
la eredita conservatrice e 
« rilanciano > la DC come 
forza egemone disposta ad 
accogliere — ai fini di una 
politico moderata — sia gli 
apporti del PSI sia quelli 
delle forze * liberate > dal
la direzione di Lauro. Qua
le e dunque il loro obiet-
tivo oggi? . 

— E' semplice — mi ri-
spondono i miei interlocu-
tori — il loro obiettivo - e 

Nominato un commissario 

Balzan: sciolta % 
I'amminhtraiione 

Ministero degli Esteri e Mi-
nistero della Pubblica Istru-
z one hanno deciso oggi di pro
cedure alio scioglimento della 
amministrazione della -Fonda-
zione internazionale premio E. 
Balzan» e di nominare. alia 
amministrazione stessa. un com. 
missario straordinario, cbe ri-
marra in carica sei mesi e che 
e stato scelto nella persona del-
I'avvocato Carlo Maino. 

n provvedimento dovrebbe 
costituire U primo passo verso 
I'accertamento - delle - attivita 
che si svolgevano aU'ombra del 
famoso premio. Come e noto. 
An dai marzo scorso, in una 
sua inchiesta, I'Unit a aveva ri-
velato che il premio,' notoria-
mente manovrato dagli ambienti 
della destra cattolica e missina 
facenti capo a. padre Zucca e 
all'Angelicum, serviva da scher-
mo ad un ingentissimo traffico 
di valuta con 1'estero. 

II 25 settembre scorso il de-
putato sociajdemocratico Bran-

di rivolse un'interrogazione ai 
ministri della giustizia e delle 
nnanze per sollecitare maggio-
re cbiarezza e solerzia nelle in-
dagini che avevano gia portato 
alia scoperta. presso I'avvocato 
Mazzolini. fondatore del premio. 
di • un'abbondante documenta-
ztone dalla quale * risulterebbe 
Vesistenza di gravissime : irre-
golarita fiscali con evasionl di 
imposte e fuga di capitali al-
1'estero per decine di miliardi 
Tali irregoldrita sarebbero sta
te commesse • da privati. ma 
non sarebbero estranei neppure 
uomini politici ». ;." . ,, _' -

Ora. ad un mese da questa 
interrogazione e a sette dalle 
rivelazioni dell'Unita. e giunto 
il provvedimento che scioglie 
l'amministrazione del premio: 
e'e da sperare che non sia ne-
cessario .altrettanto tempo per 
conoscere i termini esatti delle 
irregolarita di - prtcati e uomi-

' nj politici». 

r 
«Gli italiani domandano 

i comunisti rispondorio» 
IJI cmnpagtia elettorale e an nomento essenzUle ' I 

della TIU politics dell* oazlone; il dibattito. le propo-
ste e le polemlcbe non possono Interessare solo I ean-
dldatL Tottl I cltUdlnl devono partecipare al dibat- I 
tito; ognano deve poter rivolgere domande al candl- I 
dati, rlceTerne nna rlsposta chlara prima dl scegllere 
con II TOIO. . 

I candidal! comunisti si Impegnano a rispondere I 
, alle doamande degli elettori. ad esaninare ognl pro- I 
posta e ogni snKgerlmento. Essi sanno che per lavo-
rare atllownte neinnteresse dl tattl sono necessarle 
la colUborazlone, I'esperleaza. la rinesslone di tnttL I 

II 2t noveaabre alia Tclerisione 11 coaipacno Longo I 
In occaslone dl Trlbnna elettorale, salT* Unlta >, nelle 
assemblee e nel eonilzi elettorall I comanUtl rispon- 1 
deraano agli italiani cbe si rlvolgono loro; 1 loro eletti I 
porteranno nelle pnbbliche ammlnistrailoni e In Far- I 
laaaento la voce cbe vtene dai Vaese. ' " 

Che ogni elettore chieda, e il suo diritto. I 

Ogni candidato deve rispondere, e il 

suo dovere. I 

Rh/olg«te le vostre domande indiriz- • 

zando a: 

on. LUIGI LONGO 

TRIBUNA ELETTORALE DEL P.C.I. I TRIBUNA ELETTORALE DEL P.C.I. I 

• MONTECITORrO - ROMA 

la utilizzazione del quadro 
"• laurino per conquistare e 
guidare la cittd secondo la 

. prospettiva moderata, ac-
' cogliendo i prtneipt della 
programmazione economi-
ca ma spogliandoli di ogni 
significato democratico. 
' — E riusciranno a rea-
lizzarlo? ' • 
' — Mah! Bisogna tene-

' re conto che Gava stesso 
e sctiiavo del suo sistema 
di notabili riverniciati... 

• In effetti gli attuali lea
ders dc puntano alia utiliz
zazione piena degli entt di 
intervento statale, alia rea-
lizzazione del consorzio in-
dustriale (persistendo nei 
fatti sulla ormai scredita-

: ta impostazione dei poli di 
sviluppo e degli incenttui 

' anche se parlano di pro
grammazione), di un nuo-

• vo piano regolatore ecc.;. 
..essi,^ per altro, riempiono 
perd questa € linea* di un 
contenuto nettamente con-
servatore e in pratica si ri-
volgono insieme alle forze 
e agli interessi dei vecchi 
gruppi clientelari e alle 
nuove forze sorte aU'om
bra degli enti statali, aven-
do come piano politico la 
discriminazione • antiope
raia e il rinnovato asser-
vimento di Napoli a una 
politico di interventi straor-
dinari che la condanna a 
una condizione subalterna 
dl interessi monopolistici 
estranei ed avversi. . 
• Ma la realtd. si incarica 

di documentare quali stano 
le conseguenze di questa 
non nuova politico. La im-
pressione di caos, di inef-
ficienza, di indigenza che 
colpisce chi torni a Napo
li dopo qualche anno di 
assenza, la impressione che 
nulla di essenziale vi sia 
mutato, che la situazione 
anzi si sia aggravata, vie-
ne • puntualmente confer-
mata dai dati sulla situa
zione economica e, in par
ticolare, suite conseguenze 
della cosi detta < crisi con-
giunturale >. Secondo dati 
ufficiali vi - sono oggi nel 
Napoletano piu di 100.000 
disoccupati (23.000 in piu 
rispetto ai primi mesi del 
1963); nell'industria i licen-
ziamenti — sempre rispet
to al '63 — sono triplicate 
e solo nel settore ; metal-
meccanico 6.500 operai la-
vorano ad orario ridotto, 
nella siderurgia la produ-
zione £ diminuita del 25 
per cento per • Vaccxaio 
grezzo e del 17 per cento 
per la ghisa; • I'edilizia e 
pressoche ferma 11.888 va-
ni costruiti nel giugno '64 
contro i 5.638 del giugno 
1963); i protesti cambiari 
sono aumentati — rispetto 
a giugno del '63 — del 22.7 
per cento come numero e 
del 75 per cento come im-
porto; nei primi sei mesi 
del '64 infine i fallimenti 
sono aumentati del 42 per 
cento rispetto ai primi sei 
mesi delVanno precedente. 

Questi dati smascherano 
la nuova demagogia e riaf-
fermano la unitd di inte
ressi della classe operaia 
e del ceto medio produtti-
vo per una politico che 
affronti veramente — nel-
Vambito di una program
mazione democratico na-
zionale — i problemt strut-
turali di Napoli e del Mez-
zogiorno. Ed e per far pas-
sare questa politico di pro-
fondo rinnovamento che i 
comunisti napoletani si 
sono sempre battuti. ieri 
opponendosi alia, smobili-
faiione industrial e alta 
demagogia laurina, ed oggi 
at tentativo di contrabban-
dare sotto una nuova eti-
chetta gli stessi interessi 
che hanno gettato la citta 
nel caos. tl PCI a Napoli si 

1 presenta dunque agli elet
tori come una forza viva, 
il centro di una nuova uni

td popolare capace di op
porsi concretamente alia 
scalata del conservatori-
smo * riverniciato ». 

Si' pud essere dunque 
ben piu ottimisti dei gio-
vani « grilli parlanti » del
la DC napoletana e valuta-
re giustamente come il mo
vimento operaio e le forze 

. di sinistra, possano oggi 
prospettare all'elettorato 
napoletano un piano di rin
novamento della citta in 
contrapposizione al mode-
ratismo - doroteo.. Questo 
piano di rinnovamento 
(prospettato chiaramente 
dai PCI) si fonda — nel-
I'ambito ~ di una indi-
spensabile dimensione re-
gionale dei problemt — 
su un nuovo assetto e su 
nuovi ' indirizzi delle Par-
tecipazioni statali e sulla 
riforma degli istituti di 
credito, esso ha come obiet
tivo la liquidazione degli 
attuali squilibri e la utiliz
zazione di tutte le risorse 
umane e materiali esistenti. 

UnHa 
operaia 

•' Esso prevede, inoltre, 
che gli Enti locali assol-
vano a una funzione pre-
minente nell'ambito della 
programmazione democra-. 
tica e pone come primi 
obiettivi dell'azione in con
siglio comunale la realiz-
zazione di un organico pia
no regolatore e la utilizza
zione . della legge . < 167 > 
suite : aree, una nuova 
politico dell'energia elettri-
ca, la trasformazione del
ta rete dei trasporti urba-
ni e del sistema di approu-
vigionamento della citta. 

Per giungere a tutto que
sto perd — cioe in pratica 
per far ammainare infine a 
Napoli la bandiera" del vec~ 
chio e nuovo conservatori-
smo — e indispensabtle as-
sicurare una rinnovata uni
td delle forze operate di si
nistra e rifiutare ogni com-
promissiqne e ogni «tre-
gua» (come quella pro-
spettata dai PSI nel '63) 
che altro significato non 
avrebbero oltre quello di 
permettere il consolidarsi 
sul piano politico della al-
leanza DC-destra e, sul pia
no economico, di autoriz-
zare nuove illusioni suite 
misure « eccezionali » go-
vernative, strumento per 
contrabbandare con Veti-
chetta del centrosinistra la 
solita vecchia, avariatissi-
ma merce. Percid, condi
zione di questa riscossa 
unitaria e Vavanzata del 

. Partito comunista. che non 
solo rimane, nella sinistra 
operaia e democratico na
poletana la forza decisiva, 
ma la cut vittoria sarebbe 
anche una vittoria della 
causa dell'unitd. 

AWo De Jaco 

Pechino 

Dekgoiione 
cWI/Hop«i 

ittlta Bfeitmsia 
PECHINO. 26. 

Una delegaxione composta da 
sei rappresentanti della provin
cia cinese dell'Hopei * partita 
alia volta dellTJRSS per una 
visita d'amicizia alia Repubbli-
ca di Bielorussia. La visita av-
viene su Invito deH'assocUzione 
bielorussa per 1'amlcizia cino-
sovietica. Lo annuncio e stato 
dato oggi dall'agenzia Nuova 
Cine. 

assieme conta 
..v:«V;-

piu 
La religione non deve essere piu Testremo rifugio della 

disperazione, dicono i sacerdoti piu aperti 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST, ottobre ' 

Marxismo e cattolicesimo 
sono ideologie irreconci-
liubtli. Non e possibile tra 
esse alcun compromesso. 
Anche Vacqua' e tl juoco 
sono elementi irreconcilia-
bili ed escludono a utcen-
da una qualsiasi contami-
nazione. Eppure proprio 
alle proprietd tntrinsec/ie 
deU'acqtta e del fuoco e 
alia loro irreconciltabilttd 
I'uomo deve la macchina a 
vapore, la scoperta che ha 
iniziato Vera moderna del
ta sua storia. II padre del 
reverendo Kovacs Tibor, 
segretario arcivescovile dt 
Esztergom, era ferrovterc. 
II reverendo Kovacs ha 
attinto dalla propria espe-
rienza familiare quest'im-
magine — ed e dij01cile 
trovarne un'altra cosi pla-
sticamente efficace — con-
tenuta nel discorso col qua
le, mesi or sono, eletto dai 
fedeli, ha inaugurato la 
propria attivita di membro 
del Consiglio comunale dt 
Esztergom, la citta che /it 
la culla della nazione un-

gherese e il centro d'irra-
diamento • del cattolicesi
mo in terra magiara. 

L'arciprete di • Kispest, 
don Bnkos Kalman, mi di-
rd che il sacerdote il qua
le accetta cariche pubbli-
che, conservando, e ovvio, 
intatte le proprie preroga
tive e la propria autono-
mia, inizia quel < dialogo 
col mondo > dt cut Gio
vanni XXIII intrauytde la 
improrogabile necessitd per 
la Chiesa e del quale il 
Concilio ecumenico, da or
mai due anni, va faticosa-
mente ricercando i tem
pi e i modi. Parecchi os-
servatori stranieri si era-
no meravigliati che - Vac-
cordo del settembre scor
so tra il Vaticano e VtVn-
gheria non avesse avuto 
in questo paese le risonan-
ze che parevano prevedi-

•bili. In queste-ultime set-
timane ho conversato con 
numerosi sacerdoti magia-
ri sui temi generali della 
loro condizione umana e 
missionaria in un paese so-
cialista e su* rapporti tra 
il clero e to stato unghe-
rese. Neanche tra essi ho 
trovato particolari echi al-
Vaccordo. Soddisfazione 
certo ed anche, e naturale, 
una maggiore distensione 
di animi e di sentimentt, 
ma in • una direzione del 
tutto diversa da quella che 
si potrebbe ' immaginare. 
La situazione che ci ri-
guarda — e stato questo 
il senso dei colloqui sul-
Vargomento — & molto pin 
avanzata di quanto V ac
cordo lasci intravvedere. 
Importante e~ che la chie
sa di Roma abbta comin-
ciato a prenderne atto. Cid 
consentird ad essa di com-
prenderci meglio, di miti-
gare o di rinunciarf nei no-

. stri confronti ai mortifican-
ti giudizi, espressi a mezza 
voce ma non * per questo 
meno dolorosi da soppor-

'. tare, •• di '• integrazione nel 
sistema, ed a noi dard piu 
libertd e tranquillitd nel-
Vassolvimento della nostra 
missione. 

Se questo e il pensiero 
dei sacerdoti quello dei 
fedeli non pud non essere 
piu preciso e, sotto certV 
aspetti. piii radicate. L'ac-
cordo. hanno risposto mol-
ti cattolici intervistati, h 
venuto tardi e, purtroppo, 
non e completo come po-
leva e doveva essere. 

Per ovvie ragioni di spa-
zio non & possibile rac-
chiudere in alcuni servizi 
giornalistici ta massa di 
argomenti e di considera-
zioni venute fuori da ore 
e ore di conversazione. Un 
accenno soltanto \ aW am-
biente in cut queste ulti
me sono avvenute: quiete 
canoniche gia fredde per 
V inverno incipiente nelle 
piccole parrocchie it cut 
curato ha un appartamen-
to microscopico nel quale 
esita ad accogliere Pospi-
te. n studi. circondati da al
trettanto silenzio — i rtJ-
lapgi ungheresi in certe ore 
del giorno sembrano ab-
bandonati dai loro abitan-
ti — e resi caldi e acco-
glienti dalle grandi stufe 
infuocate. Ricorderd per 

. brevita. ed anche perchi 
si prestano ad una esem-
plificazione dei motivi de-

• gli incontri avvenuti, tre 
dei miei interlocutori: i gid 
menzionati don Kovacs Ti
bor e don Bakos Kalman e 
Vabate di Viscgrad, don 
Vertes Andor. 

. Don Bakos Kalman e un 
uomo alto e robusto che 
dd la sensazione di una 
estrema vitaliti. Da tredi-

ci anni, assistito da quat-
tro • cappellani e da due 
altri sacerdoti, e arciprete 

,di Kispest, un popoloso cen
tro di 36.000 abitanti, alia 
periferia di Budapest. No, 
dice, ne nel passato e tan-

• to meno oggi, e esistita ed 
esiste una qualsiasi forma 
di lotta tra cattolici c non 
cattolici a Kispest. A voter 
dire il vero, prima del 
1945, non solo a Kispest ma 
in tutta VUngheria, gli an-
tagonismi si manifestavano 
tra religione e religione. 
Cattolici, ebrei, riformati 
ed evangelisti si disputa-
vano le animc dei fedeli 
con accanimento. Anche 

• dopo il 1945 si protrasse 
questa situazione che non 
era certo ideale. Succes-
sivamente comprendemmo 

' che era nei nostrt compi-
tt, nella nostra missione, 
collaborare. Preti cattolici, 
il rabbino e gli esponenti 
delle chiese ' riformata ed 
evangelica di Kispest, si 

. riuniscono due o tre volte 
all'anno e discutono proble
mt comuni compresi quel
li riguardanti, egli prose-
gue, la vita di tutti 1 gior-
ni degli uomini. II rifaci-
mento di una strada o la 
costruzione di nuovi allog-
gi non sono forse elemen
ti essenziali dell' esistenza 
quotidtana e il realizzarli 
o no, non incide, forse, at
traverso le migliori o peg-
giori condizioni in cut egli 
vive, nell' animo dell' uo
mo? Sembra difficile da 
comprendere questo quan-
do il sacerdote e tenuto ai 
margini delta vita, quando, 
non potendo far nulla per 
modificar la societd che ha 
attorno, non gli rimane che 
la cura delle anime e di-
mentica o e costretto og-
gettivamente a dimentlca-
re che queste ultime sono 
soltanto una parte della 
complessa realtd dell'indi-
viduo, anche se, per la re
ligione, la piu importante. 
La vita non e~ un assieme 
dt astrazioni ma di concre-
tezze. II c dialogo col mon
do > - inizia quando il sa
cerdote avendone preso co-
scienza $i inserisce nella 1 
vita. Questa e la ragione 
per cui don Bakos ha ac-
cettato • di essere incluso 
nella lista dei candidati del 
Fronte patriottico popola
re nelle elezioni per il 
Consiglio comunale di Ki
spest. E' stato eletto. 
• Don Bakos a questo pun-

to appare incerto: Come 
far • comprendere — do-
manda — senza essere ac
cusati di opportunismo o di 
conformismo, o peggio an-. 
cora di integrazionismo e 
di compromissione, che tra 
i tanti sisteml politici oggi 
annoverati dalla storia, sol
tanto il Socialismo consen-
te al sacerdote una simile -
pienezza di partecipazionc, 
e quindi di missione, alia 
vita degli uomini e della 
loro societd? In qtiesto in-
terrogativo vi e~ V assillo 
piu preoccupante dei sa-

• cerdoti ungheresi. Non e 
tanto la gerarchia di Ro
ma a limttarli, anche se li 
limita : fortemente, quanto 
la convinztone di non esse
re creduti al di fuori del
ta loro terra. lo. continua 
don Bakos. rado in Consi
glio comunale e dai m'° 

% banco mi batto senza al-
rnn timore' per tutto cin 
che mi sembra giusto. tt 
Consiglio, a sua volta. con-
trobatte. mi chiede suggp-
rimenti. mi dnmanda di 

juryli conoscere, per soddi-
sjarle, le aspirazioni della 
yente. Non e importante 
essere d'accordo: importan
te e lavorare assieme per 
retidere- tmnltore la vita 
degli uomini. Prima del 
1949, dell'avvento del So
cialismo, not sacerdoti un
gheresi vivevamo come i 
nostri confratclli dei paesi 
tut lor a capitalistic!, tru 
mille dijjicoltd. Cera mise-
ria attorno a noi, spesso )a-
mc, la gente era inquielu 
per la continua insicurezza 
del proprio domani. to stes
so, molle volte, camminun-
do in mezzo ad uomini e a 
domie malvestiti e scalzi, 
mi vergognavo del mio 
abito sucerdutule senza top-
ye e delle mie scarpe lu-
cide e robusle. Oggi tutti 
mungiuno in Ungheria e 
non vi e piii nessuno die 
non abbia vestiti c non sia 
calzalo. Questo e molto 
importante per un sacer
dote c per la chiesa. La 
religione non e piu Test re-
mo rifugio della dispera
zione umana. Soddis)ure 1 
bisogni degli uomini non 
appurtiene alia sjera ideali
st ica cosi come non appar-
tiene a quella materialtsti-
cu. E' un dovere di coloro 
che amano sinceramente t 
propri simili. E' il verbo 
del Vangelo. II sacerdote 
ungherese oggi vive in una 
societd che questi bisoam 
ha soddisfatto e che si 
sjorza di soddisfarli sem
pre meglio. 

Don Bakos conosce la 
crisi della religiositd che 
ha investito VUngheria. Ma 
e stato a Roma e a Parigi 
e Vha constatata forse in 
misura maggiore. Come to-
stenere, quindi, che in Un
gheria essa derivi dai si
stema socialista? Certo de-
riva anche da questo. Ma. 
la radice e ben diversa. La 
Chiesa da quindici secoli 
e immobile. II mondo e gli 
uomini, intanto, hanno pre
so a correre sempre piu ve-
locemente. La Chiesa deve' 
ricuperare il tempo perdu-
to. I regimi politici, qua-
lunque essi siano, devono 
riconoscerne la presenza e 
la funzione e non giudi-
carla alia stregua di uno 

strumento. La religione non 
pud essere e non deve es
sere strumento di alcuno. 

Ricordo a don Bakos le 
parole scritte dd Togliatti 
a Yalta a proposito del 
vecchio bagaglio della pro
paganda ateistica e te 
dichiarazioni del compagno 
Longo alia TV. < Noi pen-
siamo che da una sincera 
coscienza religiosa possa
no venire preziosi contri-
buti alia lotta contro il ca-
rattere oppressivo e disu-
mano della societd capita-
listica, alia lotta per la 
pace e contro il pericolo 
di guerra particolarmente 
acuto in questo momen-
to *. Don Bakos ascolta e 
medita lunghi minuti in 
silenzio. Alia fine dice: 
€ Non conoscevo queste di
chiarazioni. Se esse sono 
dettate dalla huona fede e 
dalla buona volontd, te sot-
toscrivo appieno ». Tace un 
attimo: « ATon le pare, mi 
chiede, che quanto ha detlo 
il suo compagno racchiuda 
un po' il senso delta con
versazione che abbiamo 
avuto? ». .4nche a Visegrad 
e ad Esztergom mi rivolge-
ranno la stessa domanda. 

A.G. Parodi 
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