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Vent'anni di cammino delle donne nella Repubblica 

1/italiana in Italia 
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- Ogni ce(ebra?fone £ vallda solo In' quanto He sea* a 
trasfbrmarsi in riflessione critical e per questo che, in 
uccastone delta Glomata internazlonale delta Donna, che 
coincide quest'anno con U ventesimo annlversarlo della 
Resistenza. abbiamo pensato fosse utile chiedere a tin 
uruvvo Ui personality della cultura il loro aiudizio sul 
poato che le donne occupano. oggi. nel -nostra Paese. 
i>ul ' nuovo • che in questo campo esiste per la societd 
itallanu nel suo complesso e per le donne stesse Pubbli-
chlamo <tui alcune risposte che avviano a un dibattito 
che a not sembra particolannente utile Qneste prime 
Titpotle. pur nel loro diverso approfondlmento. confer-
mano come'l'importama della *auestlone femminile » sla 
ormai avvertita largamcnte nel mondo della cultura 
Naturalmente, al di Id di questo, ciascuno del aludizi 
pone problemi e implica considerazloni di principfn «nl 
quali sarebbe necessaria una vasta discussione: che e 
quanto noi abbiamo intenzione di fare, cont'tnti che 
que; to tropeyno. da parte nostra, rapprrsenla il modo 
miftliore di cantrlbulrc ad una sempre p>u esatta e non 
schematira identiflcazione di uno del nodi fondamentali 
'Mia societd civile italiana 

FAUSTA TERNI CIALENTE 
6crittrlce 

i 

LA DONNA italiana ha cer-
tamento progredito in quest! 

ultimi anni, e per ultimi intendo 
gli anni che vanno dalla Resl-
stenza ad oggi Ricordo la vi-
vissima imprcssione che mi fe-
cero. al mio ritorno in Italia, i 
primi congressi femminili cho 
ebbero luogo subito dopo la ti
ne della guerra e nei quali potei 
udir parlare donne di tutte le 
categoric dalle contadine alle 
deputate, dalle casalinghe alle 
operate e alle intellettuali. 

Quasi tutte avevano partecipato 
alia lotta per la Liberazlone e 
si preparavano a costruire con 
molto entusiasmo un nuovo futu-
ro. Credo che ci6 avrebbe fatto 
meritare alia donna italiana un 
nosto di maggiore importanza nel
la societa odierna: ma questo non 
b accaduto. e molto triste do-
verlo constatare e non credo 
che la col pa debba essere attrl-
buita soltanto alle donne. Rppoi 
11 discorso non potrobbe essere lo 
stesso per tutte le region! italiane. 
perche le condizioni e la conse-
guente mentalita, quindi anche il 
cotnportamento. sono molto diffe-
ronti da regione a regione. Nel 
complesso un mutamento c'6 stato 
e la personalita femminile si e 

' sviluppata e questo ha un impor-
tante riflesso anche nel costume. 
evidentemente. Ma se debbo pro-
prio dire quello che penso. non & 
alia donna che si deve chiedere 

di mutare ancora molto. perche 
essa mi sembra gia a buon pun-
to. salvo qualche correzione o di
verso sviluppo. nel comportamen-
to sessuale e sentimentale. che e 
tuttora un po' condizionato: sono 
gli uomini che dovrebbero mutare 
nei suoi riguardi. e quanto' 
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Prof. CESARE MUSATTI 
direttore dell ' lstltuto dl 
Psicologia di Mllano e 
presldente della Societa 
Italiana dl Psicologia 

RITENGO che I'aspetto piu no-
tevolp delle modiflcazioni ope-

ratesi nelle condizioni della don
na nella societa moderna. sia co
st ituito dal fatto che essa e ve-
nuta assumendosi il carico di mol-
te nuove funzioni. in passato eser-
citate esclusivamente dagli uomi
ni. senza che di contro essa abbia 
potuto liberarsi compiutamente 
dal peso di tutta una serie di fun
zioni tradizionalmente femminili 
(cura della casa. dei flgli. ecc ) . 

Di conseguenza la emancipazio-
ne femminile. concepita come con-
quista di una condizione di parita 
con I'uomo, nella esplieazione del
le funzioni di valore sociaie, ri-
scbia di convertirsi in un sovrac-
carico di compiti. di attivita e di 
funzioni, con grave pregiudizio 
dell'equilibrio psicologico 

Soltanto attraverso lo sviluppo 
di tutte quelle istituzioni che pos-
sono alleggerire i compiti tradi-
zionali della donna, ed attraverso 

. . . . , /-• * • ' 
- un tlpo dl organlzzazione del la-
. voro femminile che tenga real-
- mente conto delle particolari esi-

genze della vita femminile, si po-
tra ovviare a quest! assal gravl 
inconvenient! 

Prof. ACHILLE MARIO DO-. 
GLIOTTI • 

' ,• tltolare della ca t tedra 
di patologia e dl cllnlca 

, chirurgica dell 'Univer-
i . • slta di Torino 

LE DONNE nella societa italia
na di oggi. come piu o meno 

avviene neyli altri Paesi. manten-
gono in gcnerale lo stesso ruolo 
fondamentale che hanno sempre 
avuto: ad esse. cioe. compete i) 
non lieve compito della procrea-
zione. e almeno in parte, dell'nlle-
vamento e della prima educazio-
ne della prole. ' 

'Mn se per la procreazlone non 
vi e evidentemente altra scelta. 
per quanto riguarda Tallevamen-
to e la educa7ione di flgli vi e una 
manifesta ed in genere giustifl-
cata tendenza ad affldare ad enti 
ed Istituti questo compito Ci6 
rappresenta senza dubbio un van-
taggio. specie per le famlglie po-
vere ed incolte, ma spinto oltre 
un certo limite allenta i vineoli 
.jffettivi del nucleo familiare. vin
eoli che, col passare degli anni, si 
rivelano fra i piii preziosi ed in-
sostituibili , 

Le donne italiane, seguendo a 
non molt a distanzn ci6 che avvie
ne altrove, hanno guadagnato 
molto terreno nel campo del la-
voro retnbuito. creandosi possibi-
lita di vita indipendente dall'uo-
mo, cosa che. in doterminate cir-
costanze. e di vitale importanza. 

Anche in campo giuridico e so
ciaie i'eguaglianza dei due sessi 
e quasi del tutto raggiunta ed e 
bene che cos) sia Questo nuovo 
ordinamento ha dato alle nostre 
donne la giustificata sensazione di 
una elevpzione della loro perso
nality ed ha corto influito favo-
revolmente su!le loro possibility 
di cultura. di brnessere fisico e 
spintuale, di meglio conoscere ed 
apprezzare le bello//e del mondo 

Non vedo per ora il pericolo. 
almeno per la donna italiana, per 
sua natura sensibilo. sentimentale 
e religiosa, che essa si lasci tra-
volgere da una eccessiva presun-
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zione ed at trarre dalle lusinghe dl 
un progresslvo, sterile materiali-
smo. Da questo punto di vista ag-
giungo anzi, per quanto non ri-
chiesto, che mi ispirano piu fidu- .. 
ela le donne degli uomini. 

Prof. ALESSANDRO GALAN-
TE GARR0NE- . 

glurista, t l tolare della 
cat tedra dl atoria con-
temporanea all 'Unlver-
sita dl Torino 

/•^REDO DI poter rispondere 

^ brevemente e complesslva-
mente alle domande che mi sono 
state proposte. appellandomi alia 
mia trentennale esperienza di ma
gistrate e alia mia modestissima 
opera di studioso della stnria ita
liana e anche di alcuni aspetti del 
costume della vita contemporanea. 
Ma credo anche che le mie im-
pressioni siano quelle stesse dl in
finite altre persone che si guar-
dano intorno con occhi sgombri 
da preconeetti e cercano onesta-
mente di capire quello che acca-
de Da questo punto di vista — 
che non e solo mio personale ma. 
ritengo. estremamente diffuso — 
mi pare si possa tranquillamen-
te dire che nella societa italiana 
d'oggi la donna ha ormai conqui-
stato un posto che mezzo secolo 
fa non sarebbe stato neppure pen-
sabile 

Due guerre mOiuliaH. le lunghe 
lotte del iavoro. la Resistenza. e 
l'imoetuoso processo di trasforma-
zione economica e sociaie, hanno 
non solo mutato. ma addirit tura 
capovolto la tradizionale flgura 
della donna italiana. La Costitu-
zione e le molte leggi che sono 
seguite per affermare i diritti di 
parita della donna ad ogni livello, 
di diritto pubblico e p r iva te e nei 
rapporti di Iavoro. non hanno fat
to che sancire questa radicale tra-
sformazione gia veriflcatasi. Sem-
mai dovremmo dire che le leggi 
attunli non sono ancora sufficientl. 

Nel campo del diritto familiare 
ad esemo'O deve essere ancora ri-
conosciuta la parita dei coniugi. 
Ed ancora si attende una compiu-
ta legislazione sociaie che p r o w e -
da a tutti auei mezzi di organiz-
z:i7ione e di assistenza — nidi, 
as li. mense. scuole professiona
ls. ecc — a cui la donna lavora-

• t r i te giu^tamente aspira. Insom
nia sussistono ancora sfasature e 

strozzature che impediscono alia 
donna una plena affermazione 
della sua personalita. 

Per me non e'e dubbio che la 
personalita femminile — e * spe-
cialmente nelle class! popolari — 
sia assal diversa da quella di ieri ' 
e piu consapevole, piu aperta ai, 
problemi della societa, dello Sta
to, piu coraggiosa. Questa ben piii 
larga partecipazione della donna 
ai problemi del nostro L tempo, 
compresi i piu vastl, come quello 
essenziale della pace, non poteva 
non avere riflessi anche sul costu
me. E lo si vede da ci6. che si 
viene anche modlflcando la men
talita e il costume maschile nei 
confront! della donna; un feno-
meno a cui non si pone di solito 
molta attenzione, ma che e I'evi-
dente riprova di quella trasforma-
zione grandiosa di cui prima di-
cevo 

Permangono, e vero, gravi pas-
sivita e storture nelle leggi. nei 
costumi arretrati di certi ambient!. 
nei rapporti di Iavoro (si pensi ai 
licenziamenti della manodopera 
femminile) ma ormai la via e chia-
ramente tracciata e tutti. uomini e 
donne, dobbiamo continuare a 
percorrerla. 

LUCIANO SALCE . 
regista cinematografico 

M l SEMBRA indubitabile che la 
donna abbia migliorato la sua 

posizione sociaie da vent 'anni a 
questa parte Che pian piano stia 
accedendo a certe professioni tra
dizionalmente maschili (magistra-
tura, diplomazia, marina mercan-
tale) e un fatto. non sappiamo an
cora se un bene. Forse il perico
lo e soprattutto nell 'atteggiamento 
della donna, che e competitivo e 
non vocazionale- la donna e spes-
so spinta a queste inconsuete atti
vita dal desiderio di mostrare una 
superiorita o almeno una parita 
con I'uomo e non da una naturale 
inclinazione. Cio determina in lei 
uno sforzo che la rende tesa. alie-
nata. Ho lo spettro del matriarca-
to americano dove una legione di 
donne efflcienti e dal sorriso sma-
gliante detengono le leve del po-
tere. mentre uomini fragili e re-
missivi ripiegano sugli hobbt'e."! e 
lo cure domestiche. Prospettivo 
comunque per noi abbastanza lon-
tane. 
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11 volgare nella liturgia 

Da oggi La messa e finita 
• 

e non piii Ite missa est 

L _J 

. Da oggi, nelle chlese, si 
sentirh parlare di pi A in 
ilaliano. La lingua « viva » 
sara ampiamenle usata nel
la messu. Si comincin cosl, 
anche in Italia (molti allri 
paesi, per esempio la Fran-
cia, sono « partiti » fin da 
novembre), ad applirare la 
r i fornin llttir^ii-ti varala 
dal Concilia Vaticano II. 
L'articalo !tti della imuva 
( iOsti luzione sulla L i tu rg ia , 
adotlalo il 7 dicembre 'M 
dai padri canciliari, con-
scnte infalti di servirsi an
che. delle linqnc nazionali 
« nella Messa, n e l l ' m u m i m -
s t r az ione dei sncrni i ient i o 
nel le n i t re ua r l i del la li-
tur^ in ». 

Messa nelle lingnc « vol-
gari », dnnqne: e, ora, an
che in ilaliano. E' un av-
venimento qia ampiamenle 
« reclami:z(do », cui il Va
ticano dn il massiino rilie-
vo: In slesso Paolo VI, sta-
mattina, celcbrera in una 
chiesa di via Appia Xnova. 
Molti cuttalici lo rilengono 
estremamente posilivn, una 
evidente lestimonianza del 
graduate « adequarsi » del 
rattnlicesimo at « mondo 
moderna ». Qnnlcnno si 
spinge oltre. Mario Gozzini, 
nella prefuzianc al libra II 
dia logo alia p rova (che lo 
Osservsi tore R o m a n o pro
pria in qnesti qiorni ha du-
ramenle crilicato), per e-
sempio, parla addirittura 
di « un ^ r a n d e fnllo d e m o -
c i a l i i o ». applicundo, con 
indnbbia spregiudicatezza. 
an criteria di valulazione 
e una terminnloqia speci-
ficamente politic! in campi 
ritenuti /'mora solo « spiri
tual! ». Per usare le parole 
dell'abate francese Rene 
Laurenlin, che t uno dei 
piii autorevoli esperti con-

ciliari e un ballagliero e-
sponcnte del clero « inno-
vatore », molti cattolici (i 
piu aperti, i piu qiovani) 
si augurano in effctti che 
adesso > diventi . possibile 
« p r o n i u o v c r e , o, p iu t to s lo , 
rcslaurare (c't qui un chia-
ro riferimenlo alia chiesa 
delle ariqini, al cristianc-
simo primitivo) una pa i ie -
i'ip:i/i()in> v ivenle dei Te-
deli alia l i turgia ». Lo stes
so concetto e espresso in 
quesli qiorni da quasi tutta 
la stampa cullnlicu, dal-
/ •Avveniro d ' l l a l i a , id Po-
polo. Si tratta di un'illnsio-
ne? Quali e/fetli potra ave
re questo processo di og-
gettiva de sac ra l i zzaz ione , 
di « roltura » del mistero 
nella massa dei fedeli 6 
certo un problema aperto, 
una vera e propria inco-
qnita. Si sa — e lo ha con-
fcrmulo recentemente an
che il cardinale Lercaro 

— che la freqnenzn della 
popotazione adttlta alia 
messa domenicale otcilta 
oggi in Italia (nel paese, 
cioe, dove, stando alle sta
tistic he, il in)c;0 degli abi-
tanti e « catlolico ») fra il 
'JO e il 2,»%. La percentuale 
e ancora piu bussa in Eu
ro pa: dal 10% arriva a 
qualche rara pnnta del lJ5 
per cento. E cos'altro pud 
significare oqgi il latino 
nei paesi del • terzo mon
do » — in Africa, in Asia 

— se non un altro strti-
mento dell'oppressione co-
loniulista (o ncocolaniuli-
slu)^ cui sono tunto stret-
tamentc legate le vicende 
della « chiesa missioim-
ria »? 

La chiesa di Roma i co-
stretta, dunque, ad ade-
guarsi ai tempi, cerca in 

Storia di un viaggio negli Stati Uniti: 
mm mm 

primo scontro con Videologia «anti~rosso» 
wm 

e con la guerra del Vietnam 
mm wmm n 

A NEW YORK CON UN VISTO PER 25 MIGLIA 
Dal nostro inviato 

Dt RITORNO DA NEW YORK 
Per un mese e mezzo sono stato 

un < rosso > in America. Anzi, per 
essere ptu preciso, un « rosso » a 
New York, perche non mi e 
stato consentito di uscne dalla 
eitta. Per p r i m a cosa deuo qu ind i 
spiegare come un < rosso » oggi 
arriva in America e quali diuiett 
vi trova. E' una premessa neces-
saria per il lettore affinche possa 
capire perche gh ho parlato e gli 
parlero di alcunt argomenti e non 
di a l t r i . di cui non ero in grado 
di occuparmi; ma e anche una bno-
na in t rodi tz ione al cfima poli t ico 
d c H ' A m e n c a 1965. con t suoi ana-
cromsmi e le sue con t radd tz tom. 

La storia del mw viaggio co-
mincia alia fine dello scorso set-
tembre, quando mi recat al conso-
Jato americano dt Roma per chie
dere un visto Motivai la mm do-
manda con la ncce*sita di n^isfe-
re ai lavori dell'ONU perche sa-
pevo che e questo tl solo caso m 
cut un gtornnlitta « rosso * non 
pud vedersi nfiutare Vnutanzza-
zione a enlrare negli Stati Uniti; 
speravo — e non ne feci un mi. 
stero — di trotarmi a New York 
in tempo per assislere anche alle 
ulttme battute del duello John-
son-Goldwater e alVelczione del 
presidente. Fm accnlto cortese-
mente Un visto? Ma certo. subi
to, I'America e un Ubro aperto. 
dove tutti possono leggere. tanto 
piu facile per me che avevo gia 
ottenuto un vi*to OXU <pai non 
utihzzato) alcuni anni prima, co
me risultara da una schedma 
che, con efficiema tutta america
no. era stata ntrovata in venti 
sccondi 

La gentile con*olcs*a. miss 
Smith, avcrn sn'o da farmi qual
che domandn AFi ehiese se dal-
Vepoca drl mio primn vistn ero 
sempre rimasto a Roma. Lc ri-
sposi dt no. che nel frattempo ero 
stato diciotlo mesi a Alrxcn Un 
velo di pprofes«ifd sce<e per qual
che secondo sul «no viso prima 
che passasse alia seennda domnn-
da: da quanto tempo lamravo al-
I 'Uni ta? Dicrofto anni 4 questo 
punto la siqnorina Smith drpo*c 
In pt 'nno. i n r w r i o le braccm c mi 
d̂ 't "̂̂ , che dm-era chiedere istrn 
zioni a Wash ing ton 

// mio caso era chiaro, dubh i 
sul colore pol'tico non ce n'cra 
no Propria per questo. in nn 
ce r to senso. mi era nndnla bene 
Nelle diverse peregrtnazioni che 
ho d o n i l o fare alio stesso canso-
lato, mi & capitato dt assistcre a 

qualche interrogatorio di perso. 
ne la cui tendenza non era al-
trettanto inequivocabile. eppu-
re per qualche verso « sospetta ». 
Veniva passata al vaglio di un 
severo e deprtmente esame tutta 
la loro vita dal giorno della nn-
scita: quali scuole avevano fre-
quentato. in quali case avevano 
abitato. quali lavon avevano fat
to e cost via 11 passato di nn 
giovane sud-americano fu co<d 
scrutato davantt a me per piu di 
mezz'ora: tutto perche. sulla via 
del ritorno m patrta. desiderava 
fermarsi dteci giorni a New York 
Un mio amico. che pure appar-
tiene a un partito oggi governa-
ttvo. e stato sotloposto alio stes
so esame nel mese dt ottobre e 
non ha ancora ottenuto il suo 
visto 

Per me comineiarono a passare 
setlimnne di attesa Se ne undo 
ottobre Si fecero le eleziom m 
America. Wnshmqton non ri. 
spondera Alle mie sollecitaziom. 
desolata. la siqnorma Smtth al-
larqava le braccta Fmalmente. 
negli ultimi giorni dt novembre 
V'autorizzazione nmvd' Prima 
che d visto mt fosse stampnta 
sul passaporto dorevo pero sot-
tostare a un'altra condizione: co-
mumcare con esatlezza il giorno 
della mia partenzn e I'aereo con 
cut arret viaqqmto A questo 
punto dero dire che limitaziom 
c controlli del qcnere non mi 
pmcciono m nessun paese Ma rii 
tutti i controlli quello di dorer 
segnalare Vora del propno arriro 
— ovviamente non per essere sa 
lutpti dalla handa mnnicipnle — 
e uno dej piii faslidiosi: fnori de
gli Stati Umti non mi e capitato 
di trovarlo 

Poiche non mi mtercssara an 
dare a Neir> York m dtcemhre. 
decisi di utilizznre il rt*to m qen 
naio Fu cosi che un mc*e e mcz 
20 fa scesi all'aer,tporto che por 
fa adesso il name di Kennedy 
Quello che mi era «fafo dato era 
nn visto speciale de<ignnto con 
la sigla C 2 L'esame del mio 
passiporto nll'arnro fu partico 
larmenle labanoso. richiese alcu 
ne consnltaziom fra ah ufdciali 
di polizm e «r coticluse con la 
conseqna di un foaho in cui era 
no elencnte lc qtialtro condizioni 
per la mm a m m i « m n e negli Stall 
I'nttr anma quella di non uscire 
mai dalla « zona OXU *. come 
tale mtendendosi c tin rapgio di 
?.i migba attorno a Columbus 
Circus che e situato nel centra 
dcll'isola dt Manhattan, cittd di 

JVeio York >. Quest'ultimo parti-
colore gia rappresentava un pro-
gresso. 25 miglia sono circa qua-
ranla chdometri. 

La mia liberta di movimento 
abbracciava dunque tutta la me-
tropoli amertcana e t suoi ptu 
immediatt dintornt:' alcuni anni 
prima la < zona > era ristretta a 
una sola parte di Manhattan. 

Dopo pocht giorni di permanen-
za. mcoraggiato da qualche ami
co liberate e da qualche funzio-
nano mtelltgente. chiest alia 
mtsstone americano presso le Na-
ziom Unite di essere aulonzzato, 
durante la mia permanenza ne
gli Statt Uniti. a recarmi anche a 
Washtnpfon per avere alcuni col-
loqui con esponentt dell'ammt-
nistraztone amertcana e degli am-
bientt ' dc? Congresso sui temi 
della politico estera. dtventata or
mai. insieme e in connessione con 
le incerte sorti dell'ONU. obbiet-
tivo prima della mm mdag'tne 
giornaltsttca Sembrava che tutto 
dovesse andare liscio come Voho: 
VAmerica — mi dicevano .— .e 
un paese aperto. interessata a 
presentare obicttiramente la sua 
politico anche a un osservatore 
comuntsta La risposta effettiva 
mente non tardd. ma fu neqattra 
Autorizzazioni del genere pote-
cano essere concesse solo < in cir-

coslanze eccezmnnli » e solo pur-
che il motir-o del viaqgio aresse 
* qualche rannnrto con le que 
stioni dell'ONU >. il che. tra Val-
Iro. sembrava implicare che la 
politico estera amencana non 
nvesse rapporto con VOXU Amici 
Uberali e fnnzmnari intelliqenti 
ci rimasero mnlto peggio dt me. 
che avevo fatto quel passo vcr 
tranqudlita di co^cienza ma. datt 
i vrcccdenti, con un certo scetti 
cisrno 

Ttitti si sono affrettati a spie-
qarmi che i! diricfo era una <em 
phce mamfestazione dt oriiKira 
hnror ra f ica 5?o»io senr 'aff ro di 
<po«fo a crederlo Purche ";t ap 
qiunaa qualche chiarimento In 
nanzitulto che la burocrazia da 
cm queste e altre. ben piu im-
oortanti. decismni dmendono. ha 
un grande potere. difdctlmente 
cantrollabde e difGcilmente m 
flucnzabile I primi a trovnrsi a 
disaqio per »I rifinio che mi era 
•sfato r i ro l fo <rono stall alcuni co 
nofcenti che conto m ambienti in
tellettuali. specie qiornnlistici. 
americam Molti mi hanno detto 
di considerare « s t u p i d o » tl di-
niego del c iaggio a Wash ing ton 
/I leum generosamente si sono of-

ferti di ricorrere a > persone o 
giornali influenti per annullarlo. 
L\ ho lasciati fare. Ma il divieto 
e rimasto Chi decide e un parti-
colore ufficio. il potente Servtzio 
di immigrazione. dipendente dal 
ministero della Giustizia. lo stes
so cui fa capo I'ancor piu potente 
poltzia federate, VFBl. (Giorni fa 
e stato rivelato a un sottocomi-
tato del congresso che essa aveva 
la posstbdird dt controllare la po
s t s dei cittadint e rii tenere una 
lista delle persone che riceveva-
no dall' estero scritti giudicati 
€ sovversivi »: le liste — si e as-
sicurato — saranno bruciate a 
parttre dal 15 marzo). 

La burocrazia ha inoltre la le-
galita dalla sua. La proibizione 
per i comuntsfi di entrare negli 
Stati Uniti e stabilita da una leg-
ge, che risale all'epoca del mac-
cartismo. ma che sinora nessuno 
ha modificato Nemmeno Johnson, 
quando dt recenfe ha proposto le 
nuove norme sull'immtgrazione. 
ne ha chiesto la soppressione. E' 
una legge sbagliata. tanto che in 
qualche caso e difficile applicar-
1a. Ai giornalisti sovietici — mi 
si e fatto osservare — e consen. 
tito di gtrare d paese: to e per
che altrimcnti nemmeno t gior
nalisti americam potrebbero gtra
re VURSS. Fmche quella legge 
sara m vigore e tuttavia difficile 
accettare la premessa che VAme-
rtca'e un paese * aperto *, che 
non ha nulla da nascondere 
Pronto ad accoghere m qualsiasi 
momento la prova del contrario. 
w per il momento ho qualche 
ragione dt dubttarne e di chie-
derrni fin dove la societa amert
cana sia disposla ad accettare in-
dagim sui suoi problemi Non lo 
e stnta certamente smo a ten . 
almeno per chi era « sospelto » di 
comuntsmo Oggi si sente che co-
mincia a cambiare. Ma il cam-
biamento e pesante t.faticoso 

Quella burocrazia resta infatti 
forte dell'tdeologia * anti-rosso » 
che e tultora domtnante e quasi 
mloeeabile nel paese. nonostante 
Vevoluzione aperta da Kennedy 
l*i sono altri paesi — in Europa. 
ad esempio — dove Vanticomunt-
Nino ha un'influenza p r eponde 
r a t e Ma m nessuno si continua. 
anche sm giornali piu sen. a dire 
* rossi » quando si vuol parlare 
dei com»nj«t i L'ldeologia « an t i -
rosso » — le cut origint. mt e sta
to ricordato, si ritrovano nella 
storia amertcana prima ancora 
che il comuntsmo nascesse — e 
qualcosa di peggio d c i r a n t i c o m u -
msmo. £ ' intanto una vtsione ma-

nichea del mondo, diviso sempre 
in reprobi — che sarebbero ap-
punto i « rossi >, non necessaria-
mente comunisti — e i buoni, che 
sono innamitutto gli americani o 
comunque chi e disposto a soste-
nere gli « ideali > americani, in 
mezzo una • massa piu informe 
contesa fra queste due opposte 
forze del bene e del male 

E' quindi uno stimolo al nazio-
nalismo (che nei giornalt pin 
« popo.'an » diventa uno sciovini-
smo capace di dare un brutto bri-
vido. come quando. durante t 
bombardamenti contro il Vietnam 
del nord, si legge a caratteri di 
scatola: < /Abbiamo colpito i ros
si >, < Addosso ai rossi di nuo
vo >). Con la sua veste morale-re-
ligtosa, col ricatto che fa pesare 
sul pensiero e suite coscienze. 
quell'ideologia restringe di mdjfo 
anch? nelle sfere dirigenti — seb. 
bene naturalmente qui si frouino 
persone che hanno un pensiero 
piu sofisticato e. magari, ptu ci-
nico — lo capacita di compren-
stone dei processi che oqgi si svol-
gono ovunque. nell'Asia come 
nell'Afrtca. nell'URSS come net 
partiti comunisti. nelVEuropa del-
VoPest come in quella dell'est. 
Qui e una delle ragioni per cut 
la politico estera amertcana. in 
un mondo che cammina molto in 
fretta. da nuovamente prova di 
scarsa capacita di adequarsi alle 
nuove realtd del mondo 

Per averne aruto le prove tan
to sulla stampa piu intelltgente 
quanto nelle conversazioni con 
molte persone a New York, so 
che contro questo modo dt pen 
sare vi e oggi una reaztone. la 
quale si manifesto, tra Valtro. 
con un interesse per quello che 
fanno almeno i pin forti partiti 
comunisti Mn questo resta per i/ 
momento Vatteggiamento di una 
avanguardia intellettuale che da 
Kennedy si senti incoraqaiata A 
uno studioso, che si occupa ap 
punto dei problemi del comnni 
smo, ho chiesto se una rtcerca 
simile non trovasse un ostacolo 
mruperabtle in quella ideologia 
€ anti-rosso» Mi ha nsposto . 
scherzando. ma non troppo: « Di 
menticate che abbiamo avuto e 
ibbiamo tuttora anche noi d no 
<tro staltnismo » Se capisco bene. 
qui staltnismo sta soprattutto per 
« dogmatismo *: in q u e s t o caso 
mi rendo conto come nella « prag 
mattca i America la battaglta con 
tro di etso sia ancora lunga e dif
ficile. 

Giuseppe Boffa 
NEW YORK — Una sugges t iva i m m a g i n e del po r to con 

in p r i m o piano la s ta tu* della Liberia. 

parte di adeguarvisi. A/a' 
anche / ' «operaz ione vol' 
gare » non t esente da ri-
schi. Qttuli reazioni psico-
logiche avrii, per intere ge-
neruzioni di credentt, la 
parziale caduta dell'ele' 
mento « niagico » (costi-
tuito, appunto, anche dnl-
t'incaniprensibilitd della 
lingua rituulc) su cui hi 
chiesa cattolica ha fondato 
soprututto dalla Controri' 
forma il suo potere asso-
luto sui fedeli e gruzie al 
quale ha potuto presen-
tarsi conic indispensabile 
« medialrice » fra I'uomo e 
Dio? Questo c un inlerro-
galivo che ha preoccnpalo 
e che continuu a preoccu-
parc gli ambienti « tradi-
zianulisti » della gerarchia. 

Del resto, alia messa in 
l ingua n a / i o u a l e si e arri
val/ dopo contrast! motto 
vivuci; ne i •trudizionali-
sti» hanno perso completa-
mente la baltaqlia. Ancora 
il L>1> febbraio'l'^. it papa 
Giovanni XXII! aveva pro-
ntulgalo la C.ostitnzione 
« Veternm Sapientia ». do
ve fra Valtro si invitavano 
le aiilaritd ecclesiastiche 
respansubili a vigilare per
che nessuno, sacerdote o 
laico, « per m a n i a di fa re 
dei nuovo , scr iva c o n t r o lo 
uso della l ingua l a t ina , s ia 
iieiriiise<<iinmenlo del le sa-
c r e d i s c ip l ine , sia nei sa-
cr i r i l i della l i turg ia ». E' 
nota la « parola d'ordine » 
lanciata poi, a questo pro-
posito. fra qli altri dal car
dinal Pizzardo: sitnul 
s t a u l , si mill c a d u n t (In
sieme in piedi, insieme per 
terra), in cui la totule iden-
li/icazione fra lingua e cul
tura latina e chiesa catto
lica e evidenlissima. In 
Concilio la discussione fu 
accanita: « Ci sono — of-
fermava ancora il 26 otto
bre 'ti'2 nn comunicato del-
Vufficio stampa vaticano 
— mol te r ag ion i a f avore 
del l a t i n o ; ij s u o uso n o n 
ha un va lo re solo t r a d i 
z iona le , ma e se rc i t a u n a 
vera funzione u n i l l c a t r i c e ; 
inol l re . . . e p a r t i c o l a r m e n t e 
a d a t l o ad c s p r i m e r e i c o n -
cel l i leologici e d o g m a t i -
ci »; altri sostenevano, vi-
ceversa, che « l ' u s o de l le 
l ingue m o d e r n c nella l i l u r -
fjia r ive le ra I ' t in iversa l i ta 
del c r i s l i a n e s i m o , c a p a c e , 
p u r r e s l a n d o i m m u t a b i l e , 
di ass i imere i va lor i e le 
I r ad iz ion i di t lit ti i p o p o -
li ». Chi ha vinlo? Faccia-
mo parlare, a questo pun
to, Antoine Wegner, redat-
tore capo dell'aiitorevole 
quotidiano cattolico fran
cese La C r o i x : « In r ea l t a , 
lo s c o n l r o non fu fra due 
l enden7e , ma fra t re . . . e ' e ra 
ch i voleva m a n t e n e r e il la
t i no , mn. a n c h e , a p r i r c la 
p o r t a alia l ingua « volga
r e ». La g r a n d e n iaggio-
r anza e slain di ques ta o p i -
n i o n e i n t e r m e d i a , c h e e 
quel la ado l l a l a ». 

E' dnnqne, in definition, 
an compromesso quello 
che si apnlica da oggi an
che in Italia: o, volendo 
seqnire ancora il circo-
spctlo W'eqner. « e la via 
della p r u d e n z a e i n s i e m e 
deH 'audac i a apos lo l i c a ». 

Dai risultati di questa 
prima fase dell'm operazio
ne volgare • dipenderan-
no. probabilmente, Vnrre-
sto o il ritorno alia sitna-
zione preesistente oppnre 
lo sviluppo delle tesi « in-
navalrici ». 

Da ogqi, intanto, i cat
tolici sentiranno la messa 
parte in ilaliano e parte 
in latino. II Vaticano as pet-
In di ronnsccrne le reazio
ni. Qualche esempio della 
tradnzione compinta dagli 
esperti ecclesiastici pud in-
curiosire: il famoso Mea 
culpa sttonerii, dunque, 
Confesso. . . c h e h o p e c c a t o 
mo l to in p e n s i e r i , p a r o l e 
cd o p e r e : p e r mia c o l p a , 
min c o l p a . mia g r a v i s s i m a 
c o l p a ; Ti le Missa est sno-
nerd La Messa e finita, a n -
d a l e in p a c e . 

La parziale sconfitla del 
latino ecclesiaslico e, co
munque. oqgi, un fatto in-

. terrssanle, che alia lunga 
5^'^JS ! l>nlrn nvere influenze non 
* ^ 5 » 1 irrilevanti anche sul co

stume e sulla « cultura • 
del nostro paese. Se non 
altro, sia dello per inciso. 
pud essere una ragione di 
piu. fra le mollissime che 
gin esislevano, perche il 
latino sia eliminafo dalla 
nnova scnola media nnica, 
dove, invere, nonostante la 
rifornin, r stato fatto ri-
mnnere ed oslacota ora se-
riamenfe il rente rinnova-
mento dei suoi conlenntl 
cullnrali ed edneativi. 

Ma In • riconciliazione » 
fra la chiesa di Roma e il 
« mondo mndernn » non 
pud nvvrnire solo con qne
sti « aqqiarnnmenti •: il 
problema. ancora una pol
io. si pone sal terreno del
le srelle di fondo nei con
trast/ di clnsse che dint-
dono, nei diversi paesi t 
a livello intcrnazionale. ta 
nmanitd. 

Mario Ronchi 


