
Sempre piu forte 
il « dissenso » cattolico 
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capitale 

Giuseppe Chiarante 

Por chl voteranno 11 19 magglo, 
e quail conseguenze avranno le loro 
scelte sul risultato elettorale, quel 
cattollci italiani che sempre piu 
numerosl hanno manlfestato, negli 
ultimi tempi, il loro aperto dis-
senso rispetto alia politica della 
Democrazia cristiana? Questa do-
manda ritorna con insistunza e con 
inquiL'tudine. in questi giorni. sui 
fogh della stampa borghese: e an 
che i dirigenti dc nun nescono a 
nasc-ondere il loro allanne. non a 
caso fanno appello all' intervento 
dell'ala piii retnva e conservatnce 
delle gerarchie ecclesiastiche, non 
a caso hanno cercato di rilanciare, 
nelle ultime settimane, 1 piu con-
•unti luoghi comuni della vecchia 
e logora crociata anticomunista. 

In realta e la prima volta, In 
Italia, che una campagna eletto
rale 6 caratterizzata da una pre-
senza cosl estesa e attiva di gruppi 
di cattolici che rifiutano esplicita-
mente di identiflcare il proprio im-
pegno politico col voto a favore 
del partito democristiano Non si 
tratta, infatti, solo di singole per
sonality — ci6 era gia altre volte 
accaduto — che, come Corghi, han
no dissociato nettamente le propria 
posizioni da quelle della DC o, co
me Albani, hanno ritenuto di do-
ver precisare la propria scelta par-
tecipando in prima persona alia 
battaglia elettorale della sinistra 
unita; e non si tratta neppure sol-
tanto dei piu che 50 « gruppi spon-
tanei» di varie parti d'ltalia che 
si sono recentemente riuniti In con-
vegno nazionale a Bologna. Accan-
to a questi uomini e a questi grup
pi c'e tutta una fltta rete, ormai, 
di circoli, di associazioni, di rivi-
ste — attorno alle quali si raccol-
gono, spesso, i migliori quadri in-
tellettuali e politici della piii gio-
vane generazione cattolica e anche 
numerosi sacerdoti — che sono im-
pegnati, sia pure con vaneta di 
accenti, su una linea di critica e 
di opposizione non solo alia DC o 
all'attuale formula di governo, ma 
al presente ordinamento dello Sta-
to e della societa. Siamo dunque 
di fronte ad un fenomeno il cui 
rilievo va ben al di la di una cam
pagna elettorale: esso e espressio-
ne di un processo piii profondo 
che e in atto nel mondo cattolico 
italiano e sta ad indicare — come 
e scritto nel documento sottoposto 
all'assemblea dei «gruppi sponta-
nei » svoltasi a Bologna il 21 aprile 
— che «la fine della presunta unita 
politica dei cattolici credenti in 
Italia attorno al partito della De-
mocrazia cristiana e gia sicura-
mente avviata ». 

Che cosa c'e alia radice di questo 
esteso « dissenso cattolico » rispet
to alia DC? C'e prima di tutto — 
ed e chiaro — la crescente consa-
pevolezza (che e uno dei frutti piii 
significativi della svolta di Giovan
ni XXIII e del travaglio critico av-
viato dal Concilio ecumemco). del 
carattere « laico » dell'impegno po
litico: di qui non solo il rifiuto di 
nnnovare 1'adesione ad un pat to 
che utilizza la denommazione di 
partito cattolico per operare in real 
ta come forza di govemo di uno 
stato borghese, ma la volonta di 
superare compiutamente lo stecca-
to fra credenti e non credent! par 
tecipando, in piena autonomia da 
ogni ipoteca confessionale, al di 
battito intemo alia sinistra ita
liana. 

Una scelta 
precisa 

Ma c'e anche — ed e fattore non 
meno determinante — una preci
sa scelta anticapitalistica, che e 
venuta maturando in questi anni, 
soprattutto nella giovane generazio
ne cattolica: e che e maturata pro
prio sul terreno di quella «sfida 
storica al comunismos che Moro e 
la DC avevano lanciato prima delle 
elezioni del 1963 e che doveva t ro 
vare il suo st rumen to di attuazione 
neU'alleanza con 1 socialisti e nel 
respenmento govemativo di cen 
tro sinistra Quella sfida si reggeva 
infatti sulla fiducia che una politica 
di lnterventi riformisttci, innestata 
suite capacita dmamiche di un ca 
pitalismo nnnovato e in fase espan-
siva, avrebbe consentito di sanare 
rapidamente contraddlzionl e pro-
bleml e di dare alia societa Italian* 
• n o sviluppo piu armonioso ed 

equihbrato: e ci6 in un contesto 
internuzionale — erano gh annl del-
l'Amenca kennediana — in cui in 
tutto l'Occidente la dura realta del 
capitalismo e deirimperialismo sem-
brava scomparire dietro la brillante 
facciata dei miti liberaii e progres-
sisti cari alle ideologie neocapita-
listiche. 

Ma quella fiducia si e subito rl-
velata illusoria, quei miti sono ra-
pidamente crollati. Su scala inter
nazionale la brutale ripresa aggres-
siva della politica americana, la 
guerra nel Vietnam, il drammatico 
a^gravarsi dei problemi della mi-
seria e dello sfruttamento in tutu 
i paesi sottosviluppati, hanno ripro 
posto nel modo piii netto, spezzando 
i veli del facile ottimismo, 1 ter 
mini reali dello scontro tra l'impe-
rialismo e le forze liberatrici e 
rinnovatrici. Nella situazione inter
na italiana le grandi « prospettive 
storiche » di cui parlavano Moro e 
Nenni hanno rapidamente lasciato 
il posto a una mediocre routine di 
gestione del potere, agli intrighi di 
governo e di sottogoverno, a una 
sostanziale subordinazione alle scel
te di sviluppo dei gruppi dirigenti 
capitalistic!: oggi la DC e il cen-
tro-sinistra appaiono del tutto in-
capaci di proporre qualsiasi proget-
to, per l'avvenire del paese, che non 
sia quello di un progressivo e su-
balterno adattamento ai modelli, 
tutt'altro che esaltanti, delle societa 
di capitalismo avanzato. Tutto ci6 
ha messo in crisi il tentativo de
mocristiano di trovare una almeno 
apparente conciliazione tra il pro
prio ruolo di partito dl governo di 
uno stato borghese e le attese e le ' 
speranze rinnovatrici present! nel-
l'elettorato popolare e giovanile cat
tolico. 

11 modello 
americano 

Oggi, e soprattutto sul problemi 
del capitalismo che matura — dl 
qui, anche, alcune evident! analogic 
con posizioni espresse dal movimen-
to studentesco — e si qualiflca 11 
dissenso cattolico rispetto alia De-
mocrazia cristiana e al «modello 
americano » che e il solo che essa 
e in grado di proporre: da un lato 
I problemi della guerra, dello sfrut
tamento, della fame e dell'oppres-
sione cui sono condannati i popoli 
di interi continenti, nel quadro di 
un sistema di rapporti internazio-
nali di cui l'imperialismo e custode 
e garante; dall'altro il desolato vuo-
to di valori della societa consumi-
sta, il sostanziale autoritarismo che 
in essa opera, la tendenza all'annul-
lamento della personality e alio 
svuotamento di ogni forma di effet-
tiva partecipazione democratlca in 
un meccanismo anonimo dl costru-
zione e di impostazione del consen-
so. Sono questi, del resto, alcuni 
del temi central! delle due prin-
cipali Encicliche degli ultimi anni, 
la Pacetn in terris di Giovan
ni XXIII e la Populorum progres-
sio di Paolo VI: come dunque sor-
prendersi se questi temi hanno aper
to contraddlzionl profonde nel mon
do cattolico italiano e se moltl cat
tolici, soprattutto giovani, awerto-
no sempre piii acutamente che ess! 
non trovano e non possono tro
vare alcuna risposta nella politica 
della DC e dei suoi govern!? 

Per questo il « dissenso cattoli
co* ha ormal superato la dimen-
sione e il carattere di crisi di co-
scienza Individual! e riguarda, sem
pre piii estesamente, una consisten-
te e qualificata avanguardia; per 
questo l'opposizione che esso espri 
me non colpisce soltanto la De-
mocrazia cristiana, ma il processo 
di socialdemocratizzazione cui il 
partito socialista e stato awiato 
dalle scelte complute dal gruppo 
dirigente nenniano e dalltinifica-
zione col PSDI; - per questo esso 
vuole — slgnificatlva e la posizione, 
presa daH'assemblea dei «gruppi 
spontanei» — non solo rivendlcare 
1'autonomla di giudizio politico ri
spetto alia fittizia unita dei cattolici 
attomo alia DC, ma anche portare 
un proprio contributo (non solo di 
adesione e di consenso, owiamen-
te. ma critico e sollecitante) alia 
battaglia della sinistra Italiana per 
costruire una reale altemativa al 
l'attuale societa. In questa prospet 
tiva la partecipazione di moltl cat
tolici, contro la DC e 11 centro-slni-
stra, alia campagna elettorale per 
le elezioni del 19 magglo e Q pri-
mo momento dl un lmpegno comune 
che va ben oltre 11 traguardo dl 
una competizione elettorala. 
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L'inchino dell'on. Moro a Johnson: 11 simbolo dl ana politica d'asservimento agll USA 
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Una manlfestazione di questo anno alllJniTenlta Cattolica dl Milano 

Sotto tutti gli aspetti da cui lo si voglia con-
siderare il problema dei rapporti tra il mondo 
cattolico e il mondo comunista si colloca al cen-
tro. Bisogna risolverlo in modo positive per il 
bene dei lavoratori e di tutta Vumanita. In modo 
positivo noi vogliamo che sia risolto e lavoriamo 
perche lo sia, Di fronte anche ai piu forsennati 
attacchi anticomunisti, noi rispondiamo con 
Venergia necessaria, ma ripetiamo, alio stesso 
tempo, che non vogliamo la rissa tra cattolici e 
comunisti, perche questa arrecherebbe danni a 
tutti e prima di tutto alia causa che noi combat-
tiamo, che e la causa della pace, della salvezza 
della nostra civilta, dell'avvento al potere del
le classi lavoratrici, della costruzione di una so
cieta nuova. PALMTRO TOGLIATTI 

(dalla conferenza t H destlno delltiomo » 
Unuta a Bergamo fl 90 m a n o 1983) 

Fabrizio D'Agostini 

«lo stesso sono la testimonlan-
za di una unita laica che nasce 
dagli interessi e dalle aspirazioni 
dei lavoratori; la testimonianza di 
una scelta che rifiuta Videologia 
cattolica — pretesto di chi vuole 
alzare falsi steccati — e che alio 
stesso tempo non e crisi religio-
sa». Queste parole di Gian Mario 
Albani, il dirigente aclista che si 
e presentato nelle liste PCI-PSITJP 
per 11 Senato, solo oggi, con ogni 
probabilita, possono avere quel si-
gnificato e quella specifica Influen
za ai quali tendono. 

La realta che esse riflettono e 
stata sempre presente nella socie
ta italiana, ma il fatfo che essa 
a livello politico si esprimesse at-
traverso gruppi di avanguardia o. 
ancor meno, singole persone: e a 
livello di massa attraverso le lot-
te sindacali, guidate cioe da orga-
nizzazioni che si distinsero sulla 
base delle «ideologies, ha genera-
to le versionl strumentalistiche dl 
chl, in nome deH'antlcomunismo, 
presentava come indissolubile 11 le-
game cattolici-DC. 

L'affermazione dl Albani ha oggi 
un riscontro assolutamente diver-
so: nelle lotte universitarie. In una 
realta sociale. cioe. dove 1 cattoh 
ci ci sono in gran numero. e con-
tano. e dove la DC e cons:derata 
un nemico da battere. Una realta 
sociale dove i cattolici sono insie 
me a comunisti e non comunisti, 
a giovani senza partito, a giovani 
che non hanno ancora fatto delle 
scelte e che, tutti insieme. si ribel-
lano alia scuola di classe, al capi
talismo, airimperialismo. 

E* sulla prassf che questi giova
ni si sono incontrati e misurati; 
per questo nel comitati di agita-
zione del van atenei nessuna eti 
chetta pu6 essere utile per distin-
guerne le components in alcuni 
contano dl piii 1 cattollci, in altri 
l comunisti, in altn ancora ! non 
comunisti Ma il linguagglo e lo 
stesso, e gli stessi sono i nemic) 
da battere. 

Gil studentl della «Cattolica* di 
Milano hanno dato il via, eon la 
lotta del novembre '67, alle gran
di agltazionl studentesche che du-
rano tuttora; 1 dirigenti del mo-

vimento studentesco della «Stata-
le» sono in gran parte gli studen 
ti espulsi dalla « Cattolica ». E nul
la nelle loro analisi («la tenden 
za del sistema scolastico a opera-
re una selezione su base classista 
e la diretta conseguenza delle di-
scriminazioni di tipo economico 
presenti nel nostro assetto sona 
Ie») lascia traspanre una srelta 
che e solo religiosa 

Questa convergenza nella prassl 
pu6 essere venficata anche attra 
verso le letture che piii spesso cir-
colano tra i giovani cattolici. Es
se sono le stesse che tanta impor-
tanza hanno se si vuole tentare 
una individuazione delle origin! 
« ldeologiche » del movimento stu 
dentesco. Ad esempio la a Lettera 
a una professoressa» dei ragazzi 
di Don Milani, un testo nel quale 
non solo si fa largo uso di metoii 
di analisi marxisti, ma che nel mo 
vimento e generalmente considera 
to come il pnmo libro italiano di 
tipo «cinese», proprio per quegli 
aspetti protestatari e contestativi 
che appaiono avere grande rilievo 
nella Rivoluzione culturale e che 
sono un tratto determinante del 
movimento studentesco, non solo 
italiano. 

Oppure, e costante tra 1 cattoll
ci il riferimento agli scritti e alio 
esempio di padre Camillo Torres, 
ucciso in un'imboscata, nel feb-
braio '66 in Colombia Ma anche 
in questo caso si confondono le 
speranze e il discorso diventa co 
mune: la scelta di Torres e la stes 
sa di a Che» Guevara, di un co
munista. 

c Dal processo di trasformazio-
ne in atto nel cosiddetto "mondo 
cattolico" italiano* — scrive uno 
studente cattolico della facolta di 
Sociologia di Trento — si hanno 
sintomi a c livello eccleslale e sul 
piano politico*, ma vi e un rifles-
so piii ampio e preciso « nella dif
fusa presenza nelle lotte universi
tarie — insieme a quadri politi
ci dl varia tsplrazlone mancista e 
di diverse collocazione politica, fuo 
ri e dentro 1 tradizionali partit) 
di opposizione — di quadri studen-
teschi di ispirazlone cattolica, qua 
lificantisi correttamente sul piano 
politico in modo laico, su posizio
ni polltlche omogenee ad una stra
tegic dl contestazlone rivoluzlona-
ria articolata a livello universlta-
rio e allargata al sistema sociale 
nel suo complesso*. 
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Un unico 

slancio 

rivoluzionario 
Appartengo al Partito comunlit* 

del 1940. Le ragioni che ml mot-
sero tanti anni fa a questo icelta 
(i miei legami con il partito a Mi
lano data no dal 1916) si sono raf-
fonrate e la fun7ione del Partito 
comunista come coscienza attiva 
della lotta per la trasformarione 
del mondo acquista tanto piu pe
so oggi in una realtJk cosl ricca di 
elementi nuovi ed in continuo svi
luppo 

II rafToivamento del Partito co
munista italiano e condizione ne
cessaria del suo continuo rinno-
vamento, della sua sempre mag-
giore identificazione con la realta 
in sviluppo 

I « distinguo ideologic! » sono 
cosa diversa dalla dialettica vitale 
interna al grande schieramento del
la sinistra e riguardano solo alcune 
« nnimc belle » patitc di astratto 
atcailernismo. 

Wile manifesta/ioni stinlentc-
st he stanno insieme le nostre tes-
•.ere del Partito e i ritratti di Che 
(mevara sen/a «distinguo ideolo-
giu » perche essi sono segni di un 
umto slancio rivolu/ionario. 

Le rnanifestazioni studentesche, 
la spinta che da esse viene, il le-
game che esse trovano naturalmen-
te con le lotte opcraie sono il 
segno del rinnovamento, la prova 
che il marxismo e, come diceva 
Barhusse, «una scelta applicata 
che ha continuo bisogno di inven-
tori »; e che t(Kca al Partito co-
nnmista di rendersi continuamente 
conto del movimento che c'e nella 
realta c portarlo avanti 

Voto comunista perche il Par
tito comunista e lo strutnento prin-
cipale della pace nel mondo, della 
instaura/ione di un vero interna-
zionalismo, della restitu/ione del-
I'uomo a se stesso. 

MASSIMO 

MILA 

II voto 

e 

unarma 
Anni fa, rispondendo all'inchie-

sta d'una rivista, avevo detto che 
secondo mc il primo impegno po
litico dcll'intcllettualc consutc, non 
gia nello stravolgere il proprio 
lavoro scicntifico, artistico o cul
turale, a strumento di propagan
da, bcnsl, per esempio, in caso 
di ele/ioni, jn una dichiarazione 
pubblica di voto. 

Quindi eccomi qui a spiegare 
perche, non comunista, anche que-
st'anno voter6 comunista. 

Ritengo che con il voto non si 
sposa nessuno, c rivendico il dt-
ritto alia volubilita elettorale (si 
capiscc, entro ccrti hmiti). Altre 
volte avevo votaio socialista. A 
\o!tc m'e accaduto perdno di vo-
tare diversamenie per la Camera 
e per il Sc-nato 

Una \oIta, dopo la fine del Par
tito d'Azione, mi accadde di \r> 
tare scheda bianca, c ne dichiarai 
le ragioni in non so piu quale gior-
nalc. Per questo, incidentalmente, 
non mi senro di condividere il vir
tuoso sdegno che da tutte le par
ti viene nversato sui propagandi
st! della scheda bianca. Questo fe
nomeno designa, secondo me, una 
ripresa di ideologia anarchica e di 
frazionismo uot/kista; e siccome 
q'leste posizioni non sono rappre-
scntatc ncH'attualc schieramento 
elettorale, e comprensibile che cer-
chino di farsi vi\c medjantc la 
scheda bianca. 

Nell'ordinamento democratico il 
\oto e un'arma, o piu esattamente 
un peso che lo Stato assegna a 
ciascun cittadino perche lo collochi 
la dove crede necessario per otte-
ncre il migliore cquilibrio deside-
rabile delle forze in gioco (in de-
mocrazia l'ordine non e statico, 
bensl un sistema di rapporti in 
perenne movimento. L'ordine sta
tico e dittatura, e di quella non 
ne voglio sapere). 

Chi sia convinto che l'attuale si 
tuazione italiana sia l'optimum de-
s:derabi!e in fatto di democrazia, 
deporra il peso del proprio voto 
sul perno della bilancia, cioe su 
uno dei partiti di centra attual-
mente al governo, affinche nulla 
cambi. Chi non sia interamente 
soddisfaito della situazione attuale, 
deporra il proprio peso su uno dei 
piatti della bilancia. A mio modo 
di vedere, i pericoli, le minaece 
e le mancanzc che compromettono 
la presente attuazione della demo
crazia in Italia, vengono tutti da 
destra. Ecco perche voto per il 
PCI, non convinto che i partiti 
attualmente al govemo vogliano o 
sappiano realmente proteggerei dai 
rischi tipo SI FAR e dalle piaghe 
del malcristume imministrativo, so
prattutto se dovesse venir meno od 
affievolirsi il vigile controllo d'una 
forte opposizione di sinistra. 

V. 
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