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«Bello Stabile» 
di Marco Di Mauro 

Nella stiva della 
nave europea 

Dall'inferno dell'emigrazione a! lavoro di radio-
tecnico: attraverso I'avventura individuale narra-
ta da un ex-bracciante, il libro offre una preziosa 
testimonianza sugli uomini che pagano i costi 

delle trasformazioni del nostro tempo 

* . * Pensalori catfolici dopo il Concilio 

MA R C O D i Muiiro i un cx-
t'olliviiloic publics*) dive-

nulo, Kiu/io ill In rompiensiiuio 
di Giorgio Ziimpa i> dt-HYdi-
lore I )c Don.iKi, uiilorp ili un 
libro. Sullii socli.i della qua-
ranlinn, c solo I 'ull imii, o fnrso 
m m rasiialc, inr. irnu/innc ili 
un unino clio. dopo i Invori nr i 
cnmpi, lin conosciiilo c pni l i -
rnto un p<>' tull i i mesliori : 
cx-ltrnrriaiilc, i-v-spa/zino, ex-
ciir inirro ili rn»rrmii. cv-fnndi-
toro ili hron/o i \ n.iliiraliiion-
le, I'v-piniKianli' in l-'r.iiicia, 
Gcrm.mi.i c l.i^Sfiiilinr^i> Oj!-
gi, i inccc, lavnr.i in un piri'olo 
lalioralorin prrciiiiiile mine r i -
paralnrt- ili apparrrr l i i radio »• 
T V , t-oiiti-ntii ili ipii'«l:i situn-
r i o n c i' di r w n \ m>nmni,i. un 
« Ircnico » rlii- lul l i in paetc 
rispcllauo. lul l i fi\\ « fanno vpn-
tin. il icutirn il Icaiicn dim-
no >». tiienlri* sdi iuvidiiiM prn-
n.ino: « Coslui v un prof vile, 
tin ewrc un rutin c sporcn 
znppiitnro up i* </«/» in pnulo 
ili riiepiuiigcrp qucito allissittin 
prniln » 

N r l suo l ihrn Hello slitliile 
(oil I )e Donalo, pa»^. lall) o 
« storia i lr l ln inia \ i l a ». D i 
Mni i rn rirnMruisre run a r r r n -
to ri-lliiii.ino tiillo inviilnntnrio, 
questo pas»alo di l i i l io ln / ioni 
« di niisrrie. Dalla zappa al 
mi l iunc, si polrelilio pensarr, 
cose ili unn inr ipirnlo socirla 
did lirno,!i«*rp .Ma la fnjia a 
vollo I'liiiipiatiiilfi del uarralo-
re o la iMrir.i di narrisismn 
ili-l discrcdatn in lnlla da solo 
coulro lu l l i pr r alFermare i l 
i l i i i l lo a un'osistpn/a clip n«m 
sia solo naluralp o vpgplalc ma 
iiitr;;rata a un insicmc di con-
\cuz ion i c di rapporl i . m m Ir . i -
•fortmino il dneumento Rrczzo 
in racconln rosa. Qucgli c c n * 
da conladino arrivalo (da Pay 
san parvenu d i Mnr ivaux) so-
nn disgolli in un csamc di v i -
crude o di srnlinicnti vissuti. 
dove i l tr ionfo di oggi e le 
snfferenzo di i r r i sono le due 
farro di una slessa enndizione: 
i l prnlagnnista lia liisogno I I P I -
1*11110 e dr l le altre per Ecutirsi 
v i \ o e in cipii l i l ir io. Anche 
nella riflc«ione P i Mauro non 
supera i l imi l i drH'a%teiiliir.i 
indi \ id i i .de. i l d ie , come dire-
mo , In condi/ iona come scril-
lore, porlandolo al p e / / o di 
bravura piullostii rl ie ad una 
visione intcgra c precisa. 

Una bestia da soma 
la«brava genfe» 
P.irtiamn da alri ini d.ili del 

l ihrn . I.a sua vita, d u e P i Mau
ro. e slal.i niolln n uMarnlala ». 
( I l i m o nalo in una nnmero-a 
f.unigli.i ill .illilluari re-i prov-
\ i 'or iau ienle ag'uli d.ill.i guer-
ra (e d.llle dil l iroll . i a l imrnt. l -
r i di ipiepli anni) e r iprecipi-
la l i in porl i i anni di i l lu - inni 
e di dopoguerra in una mi-er ia 
pil l nera. c?li frripienla le cle-
nipnlari film alia .«cronda. Tu t -
la rolpa del padre c degli a l l r i 
famil iar i clic lo Irallano ronie 
lie-lia da soma c. I.mlo pin si 
iii.i.iprifrniio ipi.inlo p iu au-
nirntano i di$a^i: « i mici ec-
ni lnr j anchc tin un piccolo cr~ 
Tore mi facet ano unn crn««i 
ciiriciiln ih Icpnnle. id il into 
mppvlilo mc I'hanno faiio icin-
pre putt re ». Solo il <e r \ i / i o 
mil i tary, a \ r n i i l r r anni , lo 
|iorla fuori ca«a. M u d i j . bene 
o male supera I'csanic d i quin-
ta elemcnlare, I rnla in \ano un 
concorso nella polizia scienli-
lica, r i lorna a rasa c ai *ec-
clii lavori , c inl ine, spo^ando-
• i , sfuggc alia scn i l i i della ta-
migl ia d'originc ma non allc 
dithrnl la. I I mnniln, qua e la. 
ha qualrl ie amiro o A hra \a 
genie » disposii a dargli una 
niano. Per i l re*to o tn i la toro 
j> aggraxalo dair incerlezza. 
Inol l re una forma di esaspe-
razinne o di n c \ m « i gli fa m i -
Mi rare con est re ma lur idi la le 
•fumaluro d i ogni rapporlo 
nmano in Puglia o nei paesi 
t l ranier i dove \ a per soprav-
\ i \ e r e . La malai i ia lo p r i \ a 

poi ilell.i riior«a ili-U'enii^ra-
/ ione . (.'nslreltn n slurp in una 
eliniea per \ a r i mesi, pgli 0 e . 
gue un corao per corrispomlen-
7d ( l ie lo porta alia penii l l ima 
iucaina/ ione: quella del railio-
lecniio. l /uulodidal la e tncca-
lo co-<i dalla gra^iu della « r i -
volu/.iono del l i l iro » e dcll ' in-
duslria eiil luralu, passa da un 
corso all 'al lro, si irrobustisce 
persino (isieatnenlc altraverso 
un corso per cul lur isl i : deriso 
da lu l l i , salvo poi , ancora una 
\n l l i i , a ridere bene lui per 
i i l l imo. K non e finiia. IMITSU 
ipialruno ba riso anelie della 
•"in1 iiiimia ili scrhe ie . I", in-
\ei ,e, uei'iilo serilloip. 

II documento 
di un >< naif» 

I I racconlo non supera i l i 
mi l i del nn'if. del gencre di nar-
raliva <i ingcnua », linguaggin 
cotiipreso, impaslo ruriosn cui 
m m mancanu loni nggliindali 
di rirerca sopra un fomlo ilia-
lellale c(in lonalila bibl ir l ie rbe 
r i l ro \a spesso una nola di vi -
brala e \igorosa immeil iatez/a 
gra7ie anelie airorlograf ia ea-
prieeinsa d ie giustumcnlc I'edi-
toru lia rispellalo. L*iutreri-in 
ideolngieo si puo dire nllret-
lanlo « ingcmio », rieonoscibi-
lissimo, impregnalo di quel 
senso comtiuo cbc, con infinite 
contraddi / ioni . si esnuriscc in 
iro c sdegni c rancori e su-
pcrstizioni e in una vaga rel i -
jiiosila paganeggiante persino 
quandn 1'nomo invoea o r in -
pra/ ia i l suo buon d in . Conic 
s'e visto, la promozione soria-
lo non esaurisce qnesla ilialet-
tica inl i ina, sfoggio di ro\csei 
e vittorie indh idua l i . F. le I r i -
bnlazioni sembrnno quasi l u l -
te sue esclusive, perclie sem-
prc a sc slisso come individuo 
egli guarda. luttn riducendn al 
ia propria misiira, tranne nella 
esperien/a nperaia della fnnde-
ria tedesea. un vcro inferno 
dove gli inr idenl i sul lavoro, 
le esplosioni, le f in i te di gas 
si suscegiinno con r i lmi cele-
r i , e d n \ c infine i l protazoni-
«ia pas*a spontanpampnle al 
n noi ». Senza volerlo. esli ci 
n w e r l e pure d i e non bi^ogna 
prenderln Iroppo sul serin nei 
.MIoi vcrcbi n d i : d i quel padre 
lanto vilipeso. propr io nel l 'u l -
t ima pagina. ricsre a darri una 
immagine nunva e pin medilala 
di uomo saggio cbc pure fa 
rif letlcre. 

Misngna. diinque, superarc i 
fi ioi l imi l i per sroprire i l pre-
gio di qnesla le^limonianza del 
leiiipo noslro. I I narralorc si 
in.iriif«*t|-i. inn ,'• rbiu«o aurora 
nell i mi^iira del liozzelio. K 
l i i l la i ia il l i l iro lia un inenn-
fondibilc rnnleniito dorunien-
lario, i l priiuo for-e d i e ci 
rrnda in niodo ellicacc la Ira-
ma delle trasformazioni di que-
sti anni , *i$$ute conlrolucc, a l -
lrnier«o I'esperienra di cbi c 
5 I J I O confinato nella stiva c ba 
mif i i ra lo i sussulli di ugni on-
data in modo cerlo pin auten-
l i i o di lanli scrillori d ie d.il-
r. i l tn scendono nelle srnline 
i lrl l . i paranoia « popolare ». K* 
MTo d i e quel -m> papa in eali 
In tcde r«<n gli ocrhi ili oszi . 
d.il sun a al l i -Mmo grado n. Lc 
deformazioni del suo punl is l io 
di « uomo riu*cito i> in pole-
mica con i suoi compagni d i 
catena, non gli permel lonn d i 
guardare piu in la. T u l l a \ i a 
ha gia co«cienza d i e I 'cqui l i -
hr in r imanc inslabile. a lu i 
sle«*o inr red ih i le ; non sa. egli 
dice, sc l ro \e ra mai pin pa
ce, nella I ranqui l l i la slessa d r l 
pnrlo dov'e approdalo. se ap-
pena gnanla, a di«tanza, l"e-i-
sienza di un tempo e scorge 
in se Tesempin unicn. i l finale 
di awentura straonlinaria fra 
lanti che neU' infemo delle 
fonderie continuano a starci. a 
emigrare, a lol lare per far mar-
ciare la na \c Europa. 

Michele Rago 

Riammissione di Prometeo 
I 

nei calendario cristiano 
L'importante opera di Padre Jose Maria Gonzalez-Ruiz - Un Dio « gratuito » - L a grazia e la storia - Che cos'e la « teologia del mondo »? 

BOLOGNA come un comune democratico affronta 
, i problemi dell'edilizia scolastica 

CHIEDETE 

ERNESTO «CHE » GUEVARA 
Lettere. diari e scritti 

Edizioni Tindalo 

L'« aula speciale » d i una « scuola al l 'aperto a di Bologna (foto in a l to) . Una « scuola al l 'aperto > costruita dal l 'Amministrazione 
comunale bolognese (sotto). 

30 METRI QUADRI 
PER OGNI ALUNNO 
Un programma d'intervento che modifica nella sostanza I'indirizzo accentratore e la 
visione statica della nuova legge - Previsti 26.000 nuovi posti-alunno dalla scuola 

materna alia secondaria superiore per una spesa globale d i sedici miliardi 
BOLOGNA, ottobre 

La nuova legge sull'edilizia 
scolastica e universitaria ha 
impegnato per tempo I'Am-
mimstrazione comunale bo
lognese a ricercare I'utiliz-
zazione piii producente pos-
sibde (bemnteso entro i li-
mtti oggettin della legge stes-
sa) delta norma che prevede 
d finanziamento diretto da 
parte dello Stato 

In assenza r/i una program-
mazione scolastica naztona-
le a cut rifenrsi, e persino 
di criteri univoci per la ra-
lutaztone dci fabbisogni, il 
Comune ha elaborato. d'm-
tesa con il Provreditorato 
agli studi, un organico com-
plesso di proposte che si 
quahficano per due aspetti 
fondamentalt. In primo luo-
go Vintertento ftnanziano 
nchiesto alio Stato e anco-
rato at programmt da tem
po claboratt autonomamen-
tc dall'ammimstrazione e di 
cm e gia in corso I'attua 
zione Son per caso all'm-
siemc degli impegm del Co
mune e delle rtchiestc da pre-
sentare al governo si c dato 
it nome di «Primo stralcw 
per un programma di com-
pletamento del piano di edi-
hzia scolastica ». Sccondaria-
mente. lc richieste si accom-
pagnano alia predisposizione, 
da parte dell'Ammtmstrazione 
democratica, del lavoro, de
gli atti formah, delle opera-
ziom (compresi precisi im
pegm di bilancio) necessan 
per concrclare le scelte dei 
luoghi, dei tempi e dei modi 
in cut costrutre le scuole 
nuore 

La tempestitita con cm il 
Comune ha potuto mettere in-
sieme un programma di inter-
ventt da porre m rapporto 
con le nuore norme sull'edi
lizia scolastica, per trarre da 
esse quel tanto dt utile che 
possono dare fpotchd il di-
battito sulla legge continue-
ra, ma mtanto essa e operan-
tc) e dovuta al complesso 
e mtr.uzioso lavoro comptu-
to negh anni scorsi, prima 
per conoscere esattamente la 
situazione della scuola bolo
gnese, quartiere per quartie-
re, edtficio per ediftcio. poi 
per precisare, con i criteri fat-
ti propri dalla Commtsstone 
naztonale di indagme, i fab 
bisogni attualt e le prospet-
ttve dt snluppo e programma 
re la graduatoria degli inter-
venti. Operazioni, queste. a 
cui hanno partecipato da pro-
tagontsti i «Consign di quar
tiere », atfiancati dai *Comi-
tati Scuola e socteta ». 

II programme delta Gtun-

ta comunale contempla la 
costruzione di 26 mila nuo
vi posti-alunno. Non tutti so
no in rapporto con I'appli-
cazione della nuova legge: 
5.400 sono compresi negli 
edifici in corso dt costru
zione falcuni di essi, ami, 
entrano tn funzione ora) e 
1 660 tn altri dt prossima rea-
lizzazione. II costo di questi 
scttemila posti e a carico 
del Comune — con o senza 
il contrtbuto statale per le 
quote degli interessi sui mu-
tm stipulati — e con essi si 
chiude la partita delle rec-
chie, contorte e dispendio-
se norme di finanziamento. 
cos} da sgomberare il cam-
po alia appticazionc delle 
nuore. I posti alunno previ
sti in relazione a queste ul-
time sono 16.200, ai quail si 
aggiungeranno 2.720 posti per 
la scuola materna, la cm co
struzione resta perb un one-
re esclustro e completo del 
Comune. dato che la legge 
suU'cddizta scotastica preve
de per la scuola materna pub-
blica solo mmuscoh a ac-
cantonamenti » Imanzian. 

In smlesi, I'msieme degli in-
terrenti. comprenstto tanto 

delle scuole in costruzione 
e di realtzzazione piu pros
sima, quanto di quelle per 
le qualt st chiede Vapplica-
zione delta nuova legge, si 
traduce m queste cifre: scuo
la materna- 3.4-10 posti-alunno; 
elementare: 9 500; media: 9 mi-
la 650. superiore. 3.400 E' un 
complesso di 72 edifici, con 
960 aule (piu quelle spectah 
delle scuole supenori). per 
25 990 ragazzi 

La spesa globale, escluse le 
aree, e di 16 miliardi e 665 
milioni, di cm 6 miltardt e 
935 milioni a carico del Co
mune e 9 miliardi e 730 mi
liardi a carico dello Stato. 

SulV ammmistrazione co
munale, moltre, rtcadono gh 
oneri delle progettaztoni e 
quelh per iacquisto delle 
aree. La superficie complessi-
vamente neccssana e di 819 
mila 172 metn quadrati. Di 
essi 270074 sono gia dt pro
priety comunale o in corso 
di acquisizione. mentre 357 
mila 960 sono previsti per lo 
acquisto nei bilancio comu 
nale di quest'anno, con una 
spesa di un miliardo e 630 
milioni. Rimane cos\ da fi-
nanziare Iacquisto di 191 73S 
metn quadrati di aree fab-
bncabilt, a cui si prowede-
ra con il bilancio dellanno 
prossimo, per coprire Vin-
tero fabbisogno di terrenl 
previsto dal programma. 
. I* cifre danno anche da so

le un'idea della corposita del 
piano, ma quale incidenza es-
so avra nella realta scola
stica bolognese? Per elabo-
rarlo si sono stabilite delle 
graduatorte di necessitd e 
tre sono risultate le ptii ur-
gentr 1) abolire i doppi tur-
m (che oggi interessano il 
14.7 per cento degli alunni, 
su una popolazionc studen-
tesca di circa settantamila 
bambini, ragazzi, giovani) e 
i sovraffollamenti, 2) elimi-
nare i posti-alunno piii scar-
samente idonei; 3) sopprime-
re i posti funzionanti in lo-
calt d'affitto, indipendente-
mente dal loro grado di ido-
neita. II programma propo-
sto potra soddisfare tutte e 
tre queste necessita, nella 
proporzione del 93 per cento. 

Questo vale, tuttavia, per 
la situazione in alto. Se in-
vece il piano vwnc rappor-
tato agli mcrementi prevedi-
bill (e dal Comune auspicati 
e incentirati con ogni sua 
possibility i net settori che 
stanno al di qua e al dt la 
deliormai stabilizzata fascia 
dell'obbligo. vale a dire nella 
scuola materna e nella secon-
darta superiore, allora il 
programma proposto copre 
le esigenze nella misura 
del 79 per cento. 

Naturalmente, la presenta-
zione di richieste contenu-
te entro questi hmiti non 
sigmfica affatto che VAmmt-
mstrazione bolognese • faccva 
propria quella che e stata 
deftmta una concezione 
a statica 9, anziche « program 
matoria » della scuola, e che 
viene gtustamentc nmprove 
rata alia nuova legge sull'edi
lizia scolastica Al contra 
no: proprio ncllo studio, 
dettagliatissimo, che accom-
pagna e motiva il program
ma le previsioni di sviluppo 
rengono nbadite ed indicate 
come la meta da raggiungere. 
Inoltre — ctb che conta an
cora dt piu — a dtmostrazto-
nc dell'tmportanza che la Am-
ministrazione popolare attri-
buisce all'mcremento delle fre-
quenze nella scuola eztra-ob-
bligctona, basterit dire che 
quest'anno essa ha comptu-
to uno sforzo enorme per 
portare i posti della scuola 
materna ad oltre dtenmila, 
cornspondentt al sessanta per 
cento di tutti i bambini bo-
lognesi in eld fra i tre e i 
set anni. 

II limite posto alia dimensto-
ne dell'intervento finanziario 
da richiedere al governo e 
il risultato — nella condi-
zione di aleatorieta deter-
mtnata dalla legge, perlome-
no per la sua applications 

nei primi due anni — dt uno 
sforzo di equilibrio dellalo 
dalla preoccupazione di for-
mulare un programma realt-
stico, non rinunciatario ma 
nemmeno illusorio. 

La imensione quantitatna 
non esaurisce perb I'tntera 
portata di questo a Primo 
stralao per un programma 
dt completamento del piano 
di edthzia scolastica». XeUo 
anticiparne le linee al Consi-
glio comunale, I'estate scorsa, 
I'assessore alia tstruzione, 
prof. Tarozzi, mststette sul 
concetto che il programma 
punta sullo a sviluppo e rin-
novamento della scuola bolo
gnese ». Non ha quindi il solo 
scopo, pur tmpellente, di col-
mare git squiltbn tra i servizi 
scolastici esistentt e quelh ne
cessan, ma, secondo le dichia-
rate mtenziont dell'Ammini-
strazione comunale. « dere es-
scre anche onentattvo. favort-
re determinate scelte utilt per 
lo sviluppo della collettivitd 
mtera, in cut la scuola si col-
lochi come fattore pro-
pulsiro, c potentissimo, di n-
scatto e di sviluppo». 

Stamo con cib nei campo 
della « qualita » della scuola, 
della sua funzionalitd nspet-
to at fmi che le sono pro-
pn e del suo rapporto con 
Vambiente, con la comunita 
di cm e parte; problemi che 
il Comune affronta con una 
distnbuzione urbamsticamen-
te programmala delle nuove 
scuole, con la determinazio-
ne di una scala di prionta 
per le realtzzaztoni e con 
una qualiticata progettazia 
ne dei van tipi di edifici (si 
pensi che il programma assu
me uno *standard» di 30 metn 
quadrati per alunno, un rap
porto spaztale del tutto me-
dito per la scuola italiana). 

E' su questo piano che la 
Ammmistrazione popolare 
forntsce la legitttmazione piu 
motivata e profonda del 
ruolo di protagonista della 
programmazione scolastica 
che essa assume di fatto, e 
che nvendica come * dintto 
e dovere dell'ente locale ». II 
che trasforma nella sostan
za l'indtnz20 accentratore e 
meccantctsttco della legge, per-
che il Comune da un lato ren-
de effetttva la panecipazione 
democratica della comunita 
ctttadtna alle scelte, dallaltro 
contmua a ncercare e favort-
re tutti quegh apporti che 
possono e debbono venire, per 
un tale problema, dal mon-
do della scienza e della cul
tura. 

Luciano Vandelli 

Scriveva i l giovane M a r x , 
nei Manoscritti del 1814: « Un 
csscre non si considera auto-
nomo se non quando 6 padro 
ne di s6. e non e padrone clt 
se se non quando si costruisce 
da so la propria csistenza. 
L'uomo che vive in grazia di 
un al tro si considera un esse-
re dipendente. M a io vivo in 
grazia di un altro completa-
niente. non soltanto quando 
io gli devo la conservazione 
della mia vi ta , ma anche quan
do egli ha creato la mia vi ta , 
quando ne e 1'origine. se essa 
non e mia creazione v. L'atei-
smo di Carlo M a r x non e. quin
di . conseguenza di riflessioni 
filosofiche (ateismo metafisi 
co). e neppure e dedotto dal 
progresso delle conoscenze 
scientifiche (ateismo seienti-
s ta ) ; e un ateismo umanista. 
b l 'af fermazione della auto-
creazione dell 'uomo (at t raver 
so il lavoro e la societa). in 
tesa come condi/ ione irr inun-
ciabile per il pieno dominio 
dell'uomo su di se e sulla pro
pria evoluzione storica. 

Nell 'ateismo umanista di 
M a r x , « Dio — il divino. il re-
ligioso — si presenta come 
un r ivale dell 'autonomia crea-
trice dell 'uomo. e di conse
guenza come un freno dell 'au-
tentica promozione dell 'uomo. 
L'uomo e attualmente impe
gnato piii che mai nel l 'avven 
turn prometeica della propria 
reali77a7ione su scala eosmica 
e scopre che il concetto e la 
proressione della trascenden-
za debilitano e frenano que
sto volo prometeico della gran-
de impresa umana contempo-
ranea ». Cosi scrive — rias-
sumendo assai corret lamente 
il pensiero di M a r x — padre 
Jose-Maria Gonzalez-Ruiz nei 
suo l ibro / / Cristianesimo non 
e un umanesimo, appunt't per 
una teolngia del mnndo, edito 
a Barcellona nei lf)G2. che la 
Cittadella Edi t r ice di Assisi 
presenta oggi al lettore ital ia-
no («Sul le v ie del Concilio ». 
collana dirctta da Vincenzo 
D'Agostino. pp. 199. L. 1500). 

Padre Gonzalez-Ruiz inse-
gna scienze bibliche a Ma laga 
e sociologia delle religioni a 
M a d r i d . Credo sia oggi i l piu 
prorondo studioso della v i ta . 
del l 'opera. del pensiero di 
Paolo di Tarso: i l lettore ita-
liano puo leggere oggi il suo 
volumetto 71 Vanqelo secondo 
Paolo (Cittadel la Edi t r ice . As
sisi. « Saggi e dibatt i t i ». 19fi7. 
pp. 192. L. 1000). che. oltre 
ad essere una vivacissima r i -
costruzione della vi ta e delle 
battagl ie dell'« apostolo dei 
G e n t i l i » . costituisce una im-
portante premessa per una 
piu piena comprensione della 
«teologia del m o n d o » al ia 
quale e dedicalo i l volume ci
tato per pr imo. I n esso. i l 
teologo spagnolo af f ronta in 
pieno il problema che I'afei-
smo umanista ( in part icolare. 
mar.xista) pone alia coscienza 
religiosa ( in part icolare cr i -
s t iana) : Dio e necessariamen 
te — o no — r iva le dell'uomo? 
la fede ncl divino costituisce 
Jneluttahilmente — o no — 
una diminu7ione dell 'uomo. un 
rendere l'uomo estraneo alia 
sua opera e a se stesso. una 
alienazione? 

Senza esitazione. 1'illustre 
studioso dei testi bibl ici rico 
nosce che v i e stata . storica-
mente. una « degradazione > 
del divino. c D io fu trasforma-
to in dio >, cioe c a poco a po-
co spogliato della sua trascen 
denza per essere incorporato 
nei cerchio della contingenza. 
trasformato in un pezzo. sia 
pure principale. del meecani 
smo della \ i t a umana e mon 
dana >. < Concediamo con p:a 
cere che quando una risposta 
religiosa e presentata come 
soluzione degli enigmi intellet-
tuali o come anello d i con 
giunzione intrinseco a l dina-
mismo intrastorico della evo
luzione umana. essa diventa 
un elemento al ienante che in 
quanto tale f rena 1'impul-
so prometeico del l 'avventura 
umana >. 

Se c a par t i re dal la foro fe
de > i cristiani « non hanno il 
o'iritto di e«igere il nconosci-
mento della rehgione quale 
componenle i n t r i n ^ c a — C M 
2:ta — dalla natura * : sc 
* nella religione biblica la di 
mensione religio>a dell 'uomo 
e. . . la sua responsabilita tota-
Ie e plenaria nella evoluzio
ne umanizzatr ice del c o s m o * . 
se. insomma. l 'uomo costrui-
sce la sua storta con autono-
mia sovrana, che cosa d m a i 
fl c D io biblico > che Gonzalez-
Ruiz contrappone a l « d i o > 
alienante, signoro e padrone 
della natura e della storia? 
E ' un dio c gratuito ». ci dice 
il teologo spagnolo: c questa 
gratui ta . . . impedisce. dal suo 
stesso punto di partenza. che 
la " risposta religiosa " com-
peta con la indipendenza uma
na o intralci la l iberta di mo-
vimento della evoluzione 
ascendente d e l l ' u o m o * . 

Potrebbe sembrare. da que
ste prime citazioni, che fl teo-

Mosca 

logo spagnolo a f fc rmi una se-
parazionc radicale tra « gra
zia » e * storia ». t ra * sal-
v e / / a deU'anima » e promo 
zione storica del l 'umamti i \ l 
contrario. la « teolosiia del 
mondo» di Gonzalez Ruiz e 
un tentativo di dare \ a l o r e re 
ligioso alia carne. all.) mate 
r ia . alia storia « profana »: e 
un tentativo di superate il di-
stacco tra al di qua e al di la. 
tra evolu/ione dell'uomo e 
« regno dj Dio s>. t L' " altro " 
— il mondo futuro — non sara 
un quakosa di diicontinuo. 
che verra prefabbneato da 
qualcosa di estraneo Sara co 
me uno sboeco di " questo " . 
che lentamente va maturando 
" n e i senso di C i i s t o " verso 
una picnez/a f inale » ("/ Van 
f/e/o secondo Paolo) * I.a COM 
suma/inne. la Fine, IIOM e 
qualcosa che v e n a stv-o ' h i 
cielo. indipendentemente dal 
lo sforzo che l'uomo reah/z. i 
nei l imi l i della sua vita nei 
mondo •» (ibidem). 

Ecco 1'idea ccntrale (coi l 
almeno ci sembra) della « ten 
logia del mondo » di Jose M i 
ria Gonzalez Ruiz, che et!li 
pogtiia sonrattutto sulla sua 
lettura delle epistole paoline: 
« La salvc7/a non e una eva 
sione della persona ind'vidua 
le che volta le ^pdle al dive 
nire evnlutivo dell'i storia ;il 
contrario e il term'ne finale 
di tutto quel mnvimcn'o V n ' o 
e prngressivo iniziato dirrt 
tamente da Dio nei suoi gior-
ni a t ' v i della creazione e con 
t inua'o poi daH'uomn sotto la 
dipe'idcn/a divina durante il 
lunpo giorno dt'l riposo sab 
ba'scn del creatoro .. la sal 
vczza 6.. . la costruzione len 
t i e progressiv a del regno di 
Dio, che in qualche modo 
emergent dal seno stesso d t l 
la situazione storica... la sal-
vczza e un evento futuro che. 
in ogni modo. dove crescere e 
matura re a poco a poco nei 
seno stesso della storia umana 
in cammino ». 

Una teologia siffatta impli 
ca conseguenze precise per 
l'impegno storico del cristia
no. < I cristiani non verranno 
a creare un loro mondo a se. 
ma si inseriranno nei mondo 

MObCA. rttobre 

I I compagno di lotta di Karl 
Marx , Friedrich Engels, non fu 
soltanto un grande teorico e un 
rivoluz onario, ma anche un po* 
ta di talento. Comincio a scrive-

I re ver i i nell'adolescenza, quan
do I'appassionavano I'epos e il 

I folklore. All'inizio della sua at-
i tivita letleraria egli fece parte 

del gruppo < Giovane Germa-
nia », capeggialo da Heinrich 
Heine. Nei suoi versi Engels 
non diede soltanto un'interpre-
tatione critica della realta, ma 
anche un quadro della societa 
futura, libera e felice. 

Dopo la Rivoluzione cTOttobre 
alcune poesie di Friedrich En
gels furono tradotte in russo e 
pubblicafe in varie antologie. 
L'edizione piu rara e quella 
della traduzione nisi a del poe-
n n • La sera >. Comparsa a 
Mosca e a Pietrogrado net 1923, 
I'ediz'ene fu esaurita e divenne 
una rarita bibliografica. Ora 
una copia del poem a e stata 
trovata nella sezione dei libri 
rari della Biblioteca civile di 
Tashkent (Uzbekistan). La tra
duzione fu fatta da I. Jasinski] 
t il dlsegno della copertlna fu 
eseguito con molt* perizia dal 
pitlore V . LevamJovsMI. 

offrendogli il servizio di una 
etica comandata dal l 'amor 
f raterno. . . La Chiesa.. . . non 
puo avere la pretesa di inse-
diarsi in mezzo al mondo 
come tin terrttorio reemtato 
dotato di autonomia e con una 
sua propria " intendenza " . 
La grazia non viene a suppll 
ic o a soppiantare lc " glttan-
dnle secretrici " dei valorl 
umani : viene soltanto ad ac-
crescerle ed elevarle. La Chie
sa non ha ricevuto dal Cristo 
1? missione di creare delle tee 
niche politiche. snciali o cul-
tural i Questo e compito del-
I 'umanita come tale, anterlo-
re aH'ins«diamento della Chle-
ea in spno alia societa uma-
n i Per questa ragione la 
Oi 'csa non ha da c icare una 
politica cr i i t iana . una cultu 
ra c i i ^ t i a n i . una societa cri-
st'an i e neanche un partito 
c n s t i a n o * La lettura eruditn 
( Id te^ti biblici. la speculazin-
ne cosmica. le meditazioni sul
la i s i lvczza T> non sono per-
cio ' eteiei * (per usare un ntt-
gettivo di Gonzalez Rui7>; 
fanno coipo con una conce
zione deH'impegno storico del 
l'uomo. della « laicita » della 
politica. della societa. della 
cultura. si incarnano in paro
le d'ordme di esalta/ ione del
l'autonomia dell'uomo costrut-
tore dell i =un storia re-nfin-
=abile della sua evnlu/ 'one. 
di affermazione della unitn 
della societa umana nei suo 
pnnrres-o Sono parole d'or
dme molto ef f ienci . che co 
minciann a diventare * sen^o 
comune » per le since re co 
scien/e cristiano dopo il Con
cilio La Bibbia condannn 
Adamo, non Prometeo, che 
deve essere - riammesso r nei 
calendario cristiano; la Clue 
sa e r popolo di Dio •>. diffuso 
tra gli uomini. non T corno 
separato ». non « Cristianita » 
(societa cristiana distin!a dal
la societa umana nella sua m-
tere/za e complessita); il cr l 
.slianesinio non c un umane
simo. non ha come suo compi
to quello di efTettuare. e 
tanto peggio imporre. scelte 
politiche e sociali. 

Si t ra t ta . nei complesso. di 
una grande trasformazione 
della teologia cattolica. della 
quale j l ibri di Gonzalez-Ruiz 
sono componeote e testimo 
nianza. Credo si possa istitui 
re un parallelo colla i svoltn 
teologica » che porto al l 'abban-
dono della tesi secondo la qua
le l ' indagine scientifica natu 
rahstica doveva essere subor-
dinata alia Bibbia e al l 'auto 
rita deiia Chiesa (e la tesi 
che porto. agli inizi del dicias 
settesimo secnlo. al ia condan-
na delle opere di Copernico e 
di Gal i leo) . Oggi e l'autonomia 
e la sovranita dell'i'mpegno 
storico dell 'uomo che vengono 
riconosciute dal la teologia 
che ha preparato la « svolta » 
del Concilio Vat icano I I . c che 
dall 'csito del Concilio hanno 
ricevuto un grande imnulso. 

Credo che saremmo ben m i 
seri marx iM i >:e ci disintere^ 
sassimo alia trasformazione 
in a'»o della teologia cristia 
na Terfo per un mafcrial ista 
in f i lo-of ia i diseorsi sul df-
v i m sono scmnre travestimen 
ti di concezioni d e i r u m a n o ; 
cio non significa pero in al-
cun modo che si f fatt i diseorsi 
debbano essere disattesi e 
peggio i r r is i . essi possono con-
tenere. e molto spesso contcn-
gono. vedute di estrema im-
portan7a sulla natura . sulla 
societa culla persona umana . 
«ulla evoluzione cosmica e sul
la <=?oria. Cosj come la crit len 
m a r \ i a n a d e l h religione A 
s'a'a s'imolo p r r v ^ o per mol 
' i nen«afnri c i t tn l ic i . ed e una 
-lelle forze che hanno acce'*-
ra 'o la tra>rorma7ione dell» 
^miopia cristiana oggi in atto 
COM a sua volta nues»a stessn 
trasformazione stimola il nen-
^ t o r e mancista ad approfon-
mre (c se neces^ario correff-
gere) la <=ua teoria della reTf-
gione. stimola il r ivoluzionarlo 
che si riehiama aITin*epn»-
mento d i M a r x a considerate 
in modo assai diver«o di ouan-
fo non si sia f=itfo ; n a l t r i mo 
mrnt i la no'enzialita di i n 
an-yij-to c r is t ' an i al =oc?3li-
t;Tn'». * \ un cr iMiano chp s'n 
rvyrra'o j n h a t f ai n^o-n-i 
principi afferma d i e«sere rff-
;n-"»sto a loM^re cordialmentc 
c o i f - o o<»n; f o r m i di aliena-
7 io ie rel-g'ona. non.. . . si DUO 
imnedire l ' infegrazione TKJIO 
sforzo comune del processo 
ascendente della prassi uma
na »: non si nossono er igere 
bar r ie re J'ffvilocr'che che « d i 
fat 'o imDod'rcbboro 1'accesv) 
^lla costruzione di un mondo 
necessar'o a enormi contfn 
f e n ' i di m,iscf> crrriiin*] r*he 
h3n»v» '1 f"'n"«fo n l'nhbl'^o — 
3<ic>vi jn T-'T-'M ^rtitT n*on-*a 
f c * e — di nir*(w , ;" '>rp nVa 
T3<:e; rosfriittiv * r l ^ ' i nuova 
-'»'»'•."* imminenfe > (Gorzalez-
Rn'z ) 

E ' un discorso che non tro-
va cerlo imnrPDarati 1 manrt-
sti e i comunisti i ta l ianl . 

L. Lombardo-R«dk« 
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