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STRINGENTE RAPPORTO A ST0CC0LM A AL TRIBUNALE RUSSELL 

Basso: nel Vietnam 
gli USA aggrediscono 

i diritti dei popoli 

Tre immagini del CBU — 
perfezionato strumenlo bel-
lico americano per I'uccl-
sione delle persone — e 
dei suoi effetti. II CBU 
(Cluster bomb unit) e un 
grosso involucro metallico 
che contlene trecento pal-
le ciascuna delle quali e 
riempita di centinaia di 
pallottole rlcoperte di so 
stanze incendiarie. L'invo-
lucro-madre libera a una 
certa altezza le trecento 
palle che urtando il suolo 
esplodono, disseminando su 
un largo raggio la loro 
micidiale caricn. Nelle 
loto. da sinistra: un re-
litto del CBU con una pal-
la inesplosa; alcune delle 
pallottole incendiarie rac-
colle dopo un bombarda-
mento; una ragazza so 
pravvissuta a un attacco 
sul villaggio di Viet Tri 
mostra le ferite provocate 
dai piccoli proiettili che 
le hanno straziato I'ad-
dome 

Un convegno di cattolici a Bologna 

II rapporto tra 
la Chiesa e la 

societa moderna 
II dibattito promosso da « Testimonianze» - L'in-

tervento di Padre Balducci e la discussions 

Le lontane radici del « crimine di aggressione » — Conclusa la seconda sessione — Oggi sara reso noto il documento conclusivo 

Dal n o s t r o i nv i a to 

STOCCOLMA. 9. 
JI tcntativo di minim'uzare i 

lavori del Tribunale Russell co
me una qualsiasi parala di <t or-
rabbiati», o. al massimo. di 
collocare il loro significato nel-
la ittopinabile sfera del forma-
lismo giuridico, d destinato al 
fallimento. Si potra concordare 
o meno con la funzione di Tri
bunale internazimmle clip la 
iniziativa di lord Russell ha ro-
luto assumere. si potra accet-
tare o meno questo o quello 
specifico richiamo alia casisti-
ca acquisita del diritto interna-
zionale. si potra disculere e 
persino respingere questa o 
quella implicazione teorica che 
determinate corrcnti del Tri
bunale vorranno forse dedurre 
dalle sue canclusioni, ma non 
sara possibile ad alcuno pre-
scindere dalla immensa mole di 
documentazione fin qui fornita, 
e. tantomeno. ignorare la per-

, tata politico degli argomenti 
con i quali il tribunale ha af-
frontato il problema del c cri
mine di aggressione > perpetra-
to dagli Slati Vniti d'America 
conlro la nazione vietnamita. 

Questi argomenti. proprio per 
il fatto che non sono slati uni-
camente dedotti dalla casistica 
acquisita del diritto internazio-
nale (dalla Convenzione del-
VAja alia sentenza di Norim-
berga. alia Carta delle Nazioni 
Unite) ma ne arricchiscono i 
principi alia luce di una espe-
rienza del tutto nuova e in tra-
gico sviluppo, sono destinati ad 
armare ancora piu vigorosa-
mente la lotta in corso per fer-
mare la mano degli aggressori 
americani nel Vietnam e per 
salvare la pace del mondo. 

A dare questa destinazione ai 
lavori del Tribunale Russell ha 
contribuito, nella conclusiva se-
duta odierna, lo stringente rap
porto di Lelio Basso. Basso si 
i richiamato a quella parte dei 
principi di Norimberga che de-
finiscono i quattro tempi del 
•crimine di aggressione*: pro-
gettazione, preparazione. sca-
tenamento, proseguimento. 

Ma ha subito avvertito che, 
mentre £ possibile indicare con 
esaltezza la csistenza di queste 
quattro Jasi nello sviluppo del-
I'aggresstone americana conlro 
il Vietnam, occorre tuttavia te-
nere presente che esse si sono 
realizzate in forma finora sco-
nosciuta all'esperienza umana 
m in un quadro sloricopolitico 
del tutto nuovo rispetto a quello 
che formd Voggetto del proces
so di Korimberga contra i cri-
mini nazisti. 

11 Tribunale Russell ha do-
cumenlato. nel corso dei suoi 
lavori. come I'aggressione ame
ricana al Vietnam non possa 
considerarsi iniziata soltanto 
nel momento in cut gli Stali 
Uniti sabotarono gli accordi 
di Ginevra e intervennero mili-
tarmente a sostegno del cosid-
detto Stato del sud. Basso ha 
fatto propria questa posizione 
€ Vha sviluppata. La progetta-
zione dell'aggressione america
na ha inizio alia fine della se
conda guerra mondiale, e va 
coUocata nel processo di esau-
rimenlo dei regimi coloniali. 
Gli Stali limit appoggiano que
sto processo ma al solo scopo 
di prenderne la direzione. di 
frenare e demarne gli sviluppt 
rivolu+wruiri ai •sosliluire i-la 
vecchia dominazione delle po
tent* eu/opct ux praucu aei 
neocolomalismu sollo t egemo-
nia americana, 

Nel Vietnam, tuttavia. a di] 
ferenza di allre zone dello stes 
so continenle asialico, git Sla
ti Until adottano la Itnea di 
sostenere la riscossa militate 
del colonialismo francese, poi-
chi il moto di liberazione na 
Stonaie vietnamita i, per sua 

stessa natura. legato alia na-
scita di uno Stato socialista. E' 
esattamente a questo punto 
che, secondo Basso, premie 
corpo, da parte degli Stati 
Uniti la dehberata volenti di 
contestare con ogni mezzo al 
popolo vietnamita il libera ri-
corso al diritto di autodeler 
minazione. II compimento del-
la rivoluzione cinese non fa 
che confermarp gli Stali Uniti 
nella loro deliberate valantu. 
Anzi. il Vietnam divwne da 
quel momento. e ancor piu do 
po la soluziane pacifica della 
guerra di Corca. I'obiettivo 
numero uno della slrategia 
controrivoluzionaria america
na nel Sud Est asiatico. 

La sconfitta del coloniali
smo francese e I'inizio del re-
golamento pneifico della solu-
zione vietnamita attravcrso gli 

~l 
I Su richiesta 

I di Washington 

A Cassius Clay 
hanno tolto 

anche il 
passaporto 

HOUSTON. 9. 
II govemo americano ha 

chiesto al magistrate del 
Texas di ritirare il passa
porto a Cassius Clay I lega-
li del campione hanno prote-
stato ma il giudice, Ben Con-
nally, ha dichiarato che Clay 
pud tenersi il passaporto, pe-
ro non pud usarlo. II che sl-
gnifica che it campione non 
potra ottenere contratti al-
festero, E' un colpo piuttosto 
duro, perche era proprio con 
i proventi di alcuni incontri 
fuori degli Stati Uniti che 
Clay voteva finanziare le spese 
processuali che dovra soste-
nere. per difendersi dall'accu-
sa di renitenza alia leva. 

Mohammed Ati aveva in pre
visions Ire inconlri: in Giap-
pone. in Canada e in Europa. 
Ma il governo non vuole far-
gliela passare liscia Clay si 
e rifiutato di indossare la di-
visa per non andare a combal-
tere net Vietnam? Non com
bat! era neppure Ira le cord* 
del ring. Questo il verdetlo, 
pronunciato senza processo da 
Washington. 

La vicenda permette anche 
dl constatare quanto faffari-
smo renda poco sportlvo il 
mondo del ring. Uno del pu-
gili che Clay voleva Incon-
Irare era II campione euro-
peo, II tedesco Mildenberger. 
II suo manager ha peri di
chiarato: « Perche dovremmo 
finanziare Clay? Senza titolo 
non e nessuno. Mildenberger, 
invece, e convocato per II tor-
neo ellmlnatorlo che porter* 
al titolo mondiale. Non fare-
mo nulla per contrastara I 
deliberatl degli erganltml pu
gilistic) ». 
NELLA FOTO: Cassius Clay. 

Rattan 

accordi internazionali di Gine 
vra, lungi dal consigliare gli 
Stali Uniti a lasciare libero 
corso al diritto di autodeler-
minazione del popolo vietnami
ta, segnano la seconda jase del-
I'impegno americano per fer-
mare la dinamica degli awe-
nimenti e per assumeme diret-
tamente il conlrollo: la fase 
dell'applicazione. 

Mentre, nel luglio del 1054, 
la Conferenza di Ginevra sta 
terminando i suoi lavori. gli 
Stati Uniti gettano le basi di 
quel trattato di dtfesa del 
Sud Est asiatico (la SEATO) 
che doveva in seguilo costi-
tuire lo strumento principale 
per la legittimazione formate 
del loro inlervento nel Viet
nam. la sconfessione e la di 
struzione tolale degli <t accor
di di Ginevra ». 

Basso ha ricordato come gli 
Stati Uniti misero al potere 
nel Sud Vietnam il dittatore 
Ngo Dinh Diem e come co-
stui. sotto la direzione del Di-
parlimento di Slato. commise 
il duplice atlo di usurpazione 
e di secessione, rifiutandosi 
di rendere possibile Vunifiea-
zione pacifica del paese con 
le elezioni generali. libere e 
controllate. chiave di volta de
gli accordi di Ginevra. Usur
pazione, perche accampandosi 
tale diritto. egli sottraeva al 
popolo il suo potere sovrano; 
secessione, perche. opponendo-
si alia riunificazione pacifica 
mediante elezioni generali e 
controllate, egli trasformava 
la linea di demarcazione prov-
visoria del Vietnam in due zo
ne separate, lungo il 17. pa-
rallelo, in frontiera permanen-
te tra due Slati vietnamitt. la 
dove gli accordi di Ginevra 
/anno espresso menzione del-
I'esistenza di un solo Stato 
vietnamita, indivisibile e so
vrano. 

L'adesione del sediccnle Sia-
to del Sud Vietnam al trattato 
della SEATO. e la richiesta. 
a norma di tale trattato. da 
parte di Ngo Dinh Diem, del-
I'intervenlo armato america
no. non $ soltanto un'ulteriore 
e palese prova della premedi-
tata rolonta americana di sa-

botare gli accordi di Ginevra. 
ma e addirittura la prova del
la volonta americana di sot-
trarsi ai deliberati di un im-
pegno intemazionale. Cio vie-
ne ad arricchire la nozione del 
crimine di aggressione. ha det
to Basso, perpetrate daqli Sta
li Uniti ai danvi della nazione 
vietnamita tutta intiera. 

Dall'iUuslrazione di queste 
premesse. olle quali ha con-
trapposto la coerente posizio 
ne di rispetto dei deliherati di 
Ginevra da parte della RDV. 
solo Stato vietnamita che. in 
quanto nscito vitlorioso dalla 
resistenza conlro i francesi. ne 
era il conlraente. Basso i pas-
sato - ad arricchire la defini-
nizione del € crimine di ag
gressione » commesso dagli 
Stati Uniti alia luce del suc
cessive svolgimento dei fatti, 
fino al traaico momento at-
tuale Egli ne ha derirato una 
considerazione di carattere qe 
nerale. che fissa in modo net 
to il punto in cui il < crimine 
di aqaressione * contra un sin 
ooto e sorrann paese. il Viet 
nam. traralica i limiti regie 
nali e investe tutto intero il 
diritto dei popoli alia sovra 
nitd e all'aiitodeterminazione. 
a prescindere dal contenuto 
politico e sociale del regime 
che essi intendono darsi. 

Dalle posizioni di principio 
in campo di diritto interna-
zionale — ha detto Basso — 
si torna qui al terreno della 
politico e delle scelte positi 
re che stanno oqgi. nel I9f7. 
daranti al popolo e ai g(h 
rerni di tutto il mondo 

11 tribunale Russell ha chiu 
so stasera i larori della sua 
seconda sessione. che sard ri 
cordata come sessione della 
Casa del popolo di Stnccolma. 
Domani. esso rendera pubbli-
co Q suo documento conclu
sivo. 

Antonello Trombadori 

HANOI — E' suonato I'allarme: gli opera! di una fabbrica di blciclette della capitate della RDV corrono ai ricoveri Individual! 
scavati presso lo stabilimento. Sono tuttl armati di fucili. Le buche servono infattl anche da postazioni antiaeree, dalle quali gli 
operai, inquadrati nella milizia popolare, sparano conlro gli aggressori quando scendono a mitragliare da bassa quota. Appena sara 
cessato I'allarme, gli operai-soldati correranno a riprendere il lavoro nell'officina 

(Le foto sono tratte da un servizio pubblicato dal settimanale « Epoca *) 

D a l l a n o s t r a r e d a z i o n e 

HOLOGNA. 9. 
II Mit!£t'.sti\o ti'ina cli-l «iin-

iioviinu nto t> ricll'inU'ra coinu 
nita I'cclcsiak'. rioo dei laid 
i' del c-lfi'o insieme, e stato al 
eentrn di im coiivenno promos 
so dalla nvista tat tol i ia lio 
lentina Testimonianze, svoltosi 
a Bologna Conwuno (lie si e 
coiieluso foil una sottolineatura 
e iiti'uidica/ione di I relatore. 
pailie H.ildmci. sul tenia della 
pan-. 

Questo e l'argomeiHo. e^li 
lia detto. su cui e piu facile 
t i m a r e un InifiuafltJio eoinune. 
At tnnerso qucita \ la sara an 
die- piu facile * indivuluare, de 
nuneiarc. debcllare anliche in 
i rosta/ioni e niiow ivsistcn/e*. 
Questo I'impentio d ie si pro 

| spetta ai eiistiani. e d ie « ac 
fonnina laid ed eeelesiastici 

I per un vein rinnovamento ». 
II pubbheo presente al con 

j vcpio, circa <i(K) misone, era 
lappresentato in Grande parte 
da niowtni. l\. come faccva n 
levare in un suo coinniento il 
direttore dcir.'\rrc/iirt> d'Italia. 
La Valle. era un pubblico riu 
into in quella sedc lion dal fat 
to di essere membro di una 
associazione o di un partito. ma 
dal solo essere cristiani <f inte-
ressati ad uno sviluppo della 
vita civile e rdi^iosa in Ita
lia c nel mondo... ». 

Insomnia, un convegno che 
per la stessa caratterislica dei 
partecipanti nitre d ie dei temi. 
e statu una manifesta/ione di 

i qui I « pluralismo -> d ie sta 
prendendo corpo nel mondo cat-
tolico Quindi anche una ri-
s post a. nella pratica. alia fa 
mosa rivendica/ione dc della 
unita dei cattolici ripresa in 
una certa parte degli interven 
ti anche al retente convcuno 
di Lucca. \ a an/i detto. a cjue 
sto propositi), d i e lo stesso con 
vegno di Lucca a \ e \ a cercato 
in qualche modo di prcvenire 
— peraltro fallendo sostan/ial-
mente — I'incontro bolognese 
di Testinwnianze. che daltra 
parte ha fatto un discorso mol-
to piu complesso. 

Gli obietti\i e i criteri. del 
resto. erano stati chiaramente 
indicati subito all 'apcrtura del 
convegno. dal prof. Zolo. di
rettore della rivista fiorentina. 
quatido aveva parlato della ne-

LENTINI: UN PAESE DI BRACCIANTI 

NEL PARADISO DEGLI ARANCI 
NON Ct TEMPO DI PARLARE 

Ogni anno partono per il mercato italiano ed estero dai dieci ai dodicimila vagoni carichi dei frutto - Le donne non guadagnano 
piu di 2000 lire al giorno • Nelle tasche degli agrari i denari dello Stato - 300 agentl scatenati contro i lavoratori 

Dal nos tro inviato 
LENTINI. maggio 

La sera la piazza principale 
di Lentini si riempte di brac-
cianti: questo e un paese di 
braccianti, ve ne sono piu di 
cinquemila e nei mesi della 
raccolta e della spedizione de
gli aranci il loro numero rad-
doppia, a volte si triplica. se
condo Vandamento del raccol-
to. Negli agrumeti che si sten-
dono intorno al Comune che 
conta piii di trentamda abi-
tanti si producono all' incirca 
la meta di tutti gli aranci del
la Sicilia. frutti magnifici. car-
nosi e pieni di un sugo dolce. 
I braccianti sostano in piazza 
la sera e molti sono in attesa 
dell'arrivo di un capo, dell'uo-
mo di fiducia di un proprieta-
rio di agrumeti che ciene H 
per ingaggiare una * ciurma > 
che il giorno dopo s\ rechera 
nel giardino (cosi viene indi 
cato Vagrumeto) per raccoqhe-
re aranci. per cinque, sei mest 
all'anno. grosso modo da no-
vembre a maggio. Sono i mesi 
piu intensi di Lentini. quelli in 
cui il fruttn che e alia base 
dell'economia della zona viene 
staccato dagli alberi. traspor-
tato nei magazzini dove viene 
lavorato. posto in file ordinate 
nelle cassette e spedito ai van 
mercali, il nord Italia, I'estero. 

A seconda della stagione, 
ogni anno partono da Lentini 
per i piu vari paesi dai diect 
ai dodtcimila vagoni di aran 
ci Una grande ricchezza. frut 
to di una agricoltura specia-
lizzata. Quanta ne resta qui a 
Lentini per i suoi braccianti. 
agrumai t esterm > cioe che 
lavorano nei giardint. agrumai 
t interni *. cioi che lavorano 
nei magazzini dove si prepara 
il prodotto, assegnatari ex 
braccianti che hanno conqui-
stato un pezzo di terra dopo 
le memorabili lotle contro la 
grande proprieta assenteista 
dell' inizio degli anni '50? Ne 

resta poca. quel lanto che ba-
sta per sopravvivere da una 
stagione all'altra o per mette-
re a coltura quel pezzo di ter
ra ricevuto in assegnazione. 
Qui il bracciante guadagna 
3 850 lire al giorno dopo I'ulti-
mo conlratto strappato nel di-
cembre dello scorso anno con 
uno sciopero che un'aggressio-
ne poliziesca tenlo di spezza-
re. Ma la media di occupazio-
ne e di cinquesei mesi all'an
no. Le donne guadagnano t.840 
lire al giorno per otto ore di 
lavoro se c incartatrici ». 1.900 
lire se « maestre > cioe c cer-
nitrici». quelle che hanno il 
compito di scegliere il frutto 
secondo il suo diametro. Le 
ore straordinarie non vengono 
pagate come tali. 

J commercianti si limitano a 
dividere per otto il salario di 
una giomata per calcolare il 
costo di un'ora e questo costo 
viene aggiunlo senza nessuna 

carlatrice > e anche di < cerni-
trice >; sono svelte ed han
no occhio e producono di piu. 
Dopo i 40 anni diventa diffi
cile trovare lavoro. Sul tola
le delle donne occupate nei ma
gazzini di Lentini quelle che 
hanno oltrepassalo i 40 anni so
no all'incirca il 20 per cento. 
Queste donne, queste ragazze. 
insieme ai giovani braccianti. 
sono state alia testa del gran
de sciopero di Lentini culmi-
nolo con i fatti del 13 dicem-
bre dello scorso anno, quando 
•V'O aqenti del IT reparto mo
bile della PS di Catania inter
vennero in armi contro i brac
cianti. 

II grosso dei lavoratori giun-
se dalla piazza principale e 
dalla Camera del Lavoro. quan
do fu informato delle aggre%-
sioni ai picchetti. Chi conosce 
Isentini sa che sia la Camera 
del Lavoro che la piazza prin 
cipale sono mnlto lontane dal-

maggiorazione alia paga gior- j la stazinne. nei cui pres.fi sor-
naliera. « Durante i periodi di \ qono anche i magazzini. Mi 
maggiore richiesta — mi dice j gliaia di lavoratori vi qiunse-
una " maestro " — laronano ro quando le violenze durara 
anche dndici. tredici ore al ; no qia da un pezzo. All'arriro 

di questa massa di lavoratori. 
che conteneva lo sdegno nei li-diridiamo quintali di aranci. 

con un' ora di inlerruzione a 
mezzogiomo per mangiare il 
cibo che ci portiamo da casa. ci 
mettiamo seduti fuori del ma-
gazzino perchi non c'i mensa. 
non e'e" niente nel magazzino. 
poi all'una ricominciamo sotto 
V occhio del « capoccia » che 
non ci lascia un momento e 
quando qualcuna di noi scam-
bia qualche parala con la com-
pagva comincia a fare sst... 
sst auarrfandofi fisso». Nel 
t paradiso degli aranci > non 
e'e tempo di parlare. 

Ci sono piu di ottanta ma-
qazzini a l^entini dove lavora
no circa 1.300 donne; la meta 
va dai 14 ai 25 anni, molte ra-
gazze vanno al lavoro con la 
madre e i padroni dei magaz
zini preferiscono le ragazze 
giovani per il faroro di c in-

mifi di una manifestazione an 
che se ovviamente e legiltima-
mente indignata, cominciarono 
le tnnratorie da parte della 
polizia. 

Due giovani braccianti furo-
no feriti alle gambe da proiet
tili. decine e decine conlusi. 
Nemmeno alia Camera il go 
verno voile confessare chiara
mente chi aveva inviato forze 
d'assalto a Lentini per spezza-
re lo sciopero « Alcuni qrossi 
commercinnli ed na^nn - rio 
nuncio il compagno Failla 
— si vantano. e ne abbiamo le 
prove, che sono stati loro, di 
rettamente e attrarerso t loro 
amid politici, a chiedere a Ro
ma, al Ministero, lo sposta-
mento di queste forze*. 

II sottosegretario all'lnterno 
Gaspari rispose che € queste 

cose ci fanno ridere *. Lascia 
mo ridere il sottosegretario: 
sta di fatto che i grossi com
mercianti e gli agrari di Len
tini. e non solo di Lentini, quel
li che rastrellano la ricchezza 
dei « giardini » siciliani, han
no dimostrato di possedere un 
potere ben precise presto il 
governo dello Stato e della Re 
gione. Tanto per fare un esem-
pio: secondo la legge istitutiva 
dell'Ente di Sviluppo Agrtcolo. 
i piani di trasformazinne azten 
dali. per la cui elaborazior.e e 
garantito un potere di inizia
tiva ai contadini senza terra. 
devono essere pnrtati a tcrmi-
ne entro un certo tempo e le 
spese devono essere sostenute 
dai p-oprietari. Per gli ma-
dempienti la legge precede lo 
esproprio. la lottizzazione del
le terre e la esecuzione delle 
trasformazioni aziendali da 
parte dell' ente di sri/wppo 
Questa la legge. Ma In sfp.v.̂ o 
qovemn regutr.ale ha approra 
to il piano t dt coordmarr.enlo 
degli mtervenlt nrdinari e 
straordwari naztonali e reqw 
nali del Mezzoqxorno » »'! quale 
addnssa alia Cassa del Mezzo 

Al di la della slazione ferro 
viaria, di Jaccia al paese, si 
stende un grande campo. Si 
comprende che e un agrume 
to, ma gli alberi sono rachilici 
e radi. « Vedi. c abbandonato. 
ma il padrone di quel terrene. 
un agrario. ha gia preso mi-
lioni su milioni dalla Regione 
e ne prendera degli aitri e glie-
lo rimetteranno in sesto sem-
pre con i soldi di tutti... >. 

Dalla tasca della qiacca to 
glie un foplm e me lo mostra 
< Adesso guarda qui. mi ban 
no enncesso un muiuo di 3fj0 
mila lire per comperare una 
macchina agricola. ma per 
arerlo ho dovuto andare fino 
a Palermo, fino daranti al 
Yassestore reqionale e picchia. 
re i pugni sul tavnlo che quasi 
mi arrestavano... ». Alia Ca
mera il deputatn comumsta 
ha denuncialo: * E' attrarerso 
questo scandalo<:o caporolqi-
men'n della legqe siciliana che 
i polrrj pubblici inierrerran 
no. cr.me nrvunzia il " piano di 
roordinamrnlo ". a farore dei 
qrandt proprielan e contro i 
cnr.tadini ». 

Dopo il qmnde sciopero di 
qiorno le spese delle trasfor j .iicemhre i bracciant, di Lenti 
mazioni aziendali. FT il dana 
ro pubblico che arrna alia 
azienda capiialistica, come se 
la legge regionale siciliana non 
csir-iczzc. Come il 13 dicembre 
arrive la forza pubblica. in ap-
poggio alle pretese del pa 
drone. 

€ Vieni, ti mostro una cosa * 
— mi dice uno degli assegna 
tari di Lentini. un bracciante 
che dieci. dodici anni fa par 
tecipd alia inrasione di terre 
incelte della grande proprieta 
assenteista Ora ha un piccolo 
campo. venutogli in assegr.a 
zione con la nforma. Urate su 
e con queste mani, m'hanno da 
to la terra e poi mi hanno det
to arrangiati, non ho mangiato 
per piantare un albero in piu. 
Vieni — insiste — ti mostro 
una cosa...». 

ni hanno conqu'Stato un nuovo 
contralto. Molte giovani donne 
che hanno partecipato con slan-
cio c questa grande lotta si so
no iscritte al Partito comunista 
per la prima volta. Parlando 
con loro. comprpndi che Viscrt 
zione al partito e stato un mo
do per contmuare quella lotta. 
oer darle un sense precise, un 
senso che va al di Id del con 
tratto aid cottato cosi dura 
mente Per essere dentro. ogni 
giorno. nello scontro di claste 
in una zona dall'agricoltura ric 
ca, una ricchezza che passa 
sopra i tetti bassj delle case 
dei braccianti di Lentini, in un 
Comune dove H Partito comu
nista, da solo, sfiora il cin-
quanta per cento dei voti. 

Gianfranco Bianchi 

cossita di adottare criteri inter-
pretativi e dinamici dei docu-
menti conciliari e della altret-
tanto necessaria venfica non 
solo della spuitualita dei fede-
li. ma delle stessc strutture 
della chiesa e delle comunita 
ms t i ane . 

Paitetulo daH'atferma/.ione 
della necessita che i cattolici 
italiam sappwmo adottare « una 
miova mamei.i di pensare */ il 
relatore ha sottolmeato la len 
tc/Ai eon cm questo processo 
a\ \ iene. 

AH'interno della chiesa c ' t 
una tensione tra chi intende il 
Concilio come un semphce ag 
giornamento della precedents 
coiite/ione cattolica e chi lo 
intende come un procediniento 
mai esaurito. di confronto tra 
il complesso delle tradizioni 
che si dicono cattoliche e la 
parola di Dm Certo, non e co
sa facile sollecitare la pene-
tra/ione dello spirito coneilia-
re nella cattolicita italiana. 
per molte ragioni. tra la l t ro 
perdu* ^ il nostro assetto e an 
corn quello della cristianita 
medievale... Se i nostri vescovi 
avessero adottato i metodi 
scientilici di indagine sociolo 
gica. avrebbero avvertito che 
il vecchio apparato del mondo 
cattolico si e da tempo svuo-
tato dei contenuti corrispon 
denti... La spropor/ionc tra lo 
apparato del mondo cattolico 
i' la realta effettiva che esso 
sottintende e sempre piu cla 
moiosa e insostenibile... La 
stragrande maggioran/a dei 
batte/ /at i si t n n a in stato di 
pertinace disobbedicn/a e la 
parte d i e obbedisce non da tut
ti i segni di essere la parte 
mighore. 

<r La quasi totalita del battez-
zati si rivolge alia Chiesa per 
il matrimonii) sacramento. ma i 
due ter/ i le disobbedisce nel 
momento delle elezioni c i tre 
quarti le disobbediscono nel 
precetto della messa domeni-
cale... i . 

II fatto e che la Chiesa po 
tra Irovare. o rurovare. la sua 
vera ragione d'essere. se sa-
pra « abbandonare ogni prete-
sa di sovrastare alle altre isti-
tuzioni in virtu di efficienze or-
ganizzative e di inciden/e poli 
tiche e piegaisi umilmente lino 
a rientrare iiell'orizzonte in cui 
la coscienza del singolo corn-
pic le proprie scelte e le pro-
prie esperienze esistenziali ». 

Uiscende da queste iniposta-
zioni anche tutto il discorso 
delle nuove strutture ecclesiali 
(e qui padre Balducci ha intro 
dotto il tema della Chiesa < lo
cale ». npreso e sviluppato poi 
nella comumcazione del profes
sor Alberigo. direttore del no
to Centro di documentazione 
bolognese fondato anni fa da 
don Dossetti) e quello di piu 
immediato e largo interesse 
delle * nuove formule di impie-
go civile > dei cattolici. 

II discorso di padre Balducci 
e stato a questo proposito mol-
to esphcito e rivolto diretta-
mente a I partito della Demo 
crazia Cristiana. La Chiesa non 
puo. come e stato smora. s\ol 
gere un ruolo di < parte tra le 
parti ». Da qui una netta con 
danna del confessionalismo po
litico che in Italia c stato pro-
vocato e perdura a causa della 
«csistenza di un partito che 
si dice crist iano» il che pro-
t rae « questa dolorosa inclusio
ns della chiesa nella dialetti-
ca pohtica ». Bene che la DC 
abbia ritenuto dopo il Conci
lio di riaffermarc la sua laici-
ta: si tratta di \ edere pero 
ora < se queste dichiarazioni 
sapranno tradursi in fatti >. 

I 'erche il problema si risol-
va — e qui il relatore ha mes-
so il dito sul punto piu dolen 
te con riferimenti fortement* 
critici — bisogna che il partito 
abbia una sua ideologia. Ma il 
partito dc sinora « ha prefent© 
appc-IIarsi. aH'occorrenza. alia 
dottrina sociale della Chiesa 
nella maniera piu gt-nerica e 
possibilista. Di fatto. esso non 
ha mai colmato il suo \uoto 
ideologico. e non a caso ». In
fattl. ha detto ancora, nei mo 
menti in cui ha tentato di costi-
tuirsi come partito vero e pro 
pno dotato di sue strutture e 
di una sua ideologia. la sua 
unita ha minacciato di infran-
gersi. Balducci ha cnticato an
che la incapacity della DC a 
nspondere ai problemi attuali 
in maniera non equivoca. ma-
nifestando infine delle riser-
ve in quanto essa — la DC — 
si pone in sostanza «come 
ostacolo sulla via della auten-
tica ricomposizione del vol to 
della Chiesa >. 

II discorso. come si vede. 
6 molto chiaro. anche perche 
mentre rifiuta c contests la 
falsa identiflcazione tra Chie
sa e DC (Balducci ha detto an
che che la DC dov rebbe rinun-
ciare al suo appellativo reli
giose. proprio per il disagio 
che la sua stessa denomina-
zione religiosa provoca in mol
t i ) . non esclude certo I'impe
gno politico dei cattolici. 

Lina AnghaJ 
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