
1'Uni t A / venerdi 9 agoslo 1968 PAG. 3 / a t tua l i ta 

GLI AWENIMENTI 

Dl CECOSLOVACCHIA 

nella 
diversita 

Internazionalismo proletario e autonomic 
nazionali • La strategia leninista - II nuovo 

corso - La democrazia socialista 

Gli avvenimenti di Ceco-
slovacchia, le divergenze c 
le polemiche insorte a pro-
posito del « nuovo corso » 
avviato dai comunistl di quel 
paese, 1 colloqui ceco-sovie-
tici e pol l'incontro di Brati
slava, hanno riproposto con 
forza all'attenzione di tutto 
U movimento comunista 
mondiale il tema dei rap
port! fra internazionalismo 
proletario e autonomie na
zionali, fra unita dello schie-
ramento rivoluzionario e plu
rality di esperienze cosl nel-
l'ediricazione delle societa 
socialiste come nella lotta 
per la transizione al sociali-
smo. 

C'e un primo fatto che va 
sottolineato a proposito del-
l'esito positivo delta confe-
renza di Bratislava: ed e che 
— come ha rilevato suU'l/nt-
t& II compagno Pajetta — 
« appare chiaro e ce ne feli-
citiamo, che I'unita sociali
sta, nel variare e nel diffe-
rire delle forme nazionali, 
non pu6 e non deve rappre-
sentare un ostacolo al rinno-
vamento coraggioso ». Que-
sto rilievo colloca subito il 
dihattito su un terreno non 
formale; il principio del-
l'unifd nella diversita non 
pud cioe essere inteso come 
un modo tattico di appiana-
re o eludere formalmente le 
possibili divergenze fra i 
paesi del campo socialista o 
fra i partiti comunisti, ma 
e oggi condizione essenziale 
per uno sviluppo dell'inizia-
tiva rivoluzionaria che muo-
va dalla comprenslone della 
complessa e articolata realta 
che il movimento comunista 
ha di fronte e si esplichi 
nelt'impegno — che e anche 
impegno al necessario « rin-
novamento» — sui nuovi 
problem] che tale realta pro
pone. 

Vicenda storica 
Non c'e infatti bisogno di 

una indagine analitica per 
intendere che al di la del 
manifestarsi di differenzia-
zioni o contrasti fra questo 
e quel partito, e tutta la vi
cenda storica contemporanea 
susseguente al vittorioso af-
fermarsi della Rivoluzione 
di Ottobre e alia rottura del-
l'accerchiamento capitalisti-
co attorno al primo Stato 
proletario a riproporre non 
da oggi in modo nuovo la 
questione del rapporto tra 
unita internazionalista e au
tonomie nazionali. Lo stesso 
allargamento del campo so
cialista a paesi di diver si 
continenti. con different! tra-
dizioni storiche e differenti 
livelli di sviluppo, e 1'esten-
dersi dell'iniziativa delle for-
ze rivoluzinnarie a tutta 
l'area mondiale (e quindi a 
situazioni assai lontane da 
quelle, anch'esse d'altronde 
profondamente modificatcsi. 
dell'Europa capitalistica del 
primo ventennio del secolo, 
quando fu elaborata e spe-
rlmentata vittoriosamente la 
strategia leninista) chiama-
no oggi i partiti comunisti 

— al govemo o all'opposl-
rlone, nelle condizioni della 
lotta clandestina o in quelle 
dplla «legalita » borghese — 
ad operare in rapporto a 
realta economiche, snciali e 
polltiche che sono fra loro 
profondamente diverse. 

E non si tratta soltanto, 
di diversita connesse a par-
ticolari peculiarity delle tra-
dizioni di ciascun paese o a 
differenti eredita culturali 
o alle radici profonde del 
sentimento nazionale che — 
osservava Togliatti nel me-
moriale di Yalta — « rima-
nc una costante del movi
mento operaio e socialista 
per un lungo periodo anche 
dopo la conquista del pote-

I r e » . Ci sono gli squilibri 
.acutissimi che sono il pro-
dotto storico dello sviluppo 
capitalistic©, c'e il divarto 
crescente fra le metropoli e 
l'area del sottosviluppo, ci 

[ sono i residui, profondi e 
i non facilmente colmabili, 
che questi squilibri lasciano 

led hanno lasciato anche al-
l'interno di quella parte del 

jmondo dove la classe ope-
Iraia e gia giunta al potere; 
l e c'e il maturare di problem! 
nuovi, che hanno certamen-
te matrici comuni nelle con-

j dizioni storiche dell'epoca 
[di trapasw dai capitalismo 
[al socialismo, ma che si pre-
[sentano in maniera assai di-
Iversificata nei continenti 
jsottoposti alio sfmttamento 
[imperialistico o nelle socie-

"Tta di capitalismo maturo o 
nel paesi del campo socia
lista. 

Per questo il richiamo al-
r*mt«: nella diversita — che 
# risuonato piu volte, ncgli 

ultimi anni, nei dibattiti del 
movimento operaio interna-
zionale — se segna un netto 
superamento della conside-
razinne delle autonomie na
zionali come semplici « par-
ticolarita » di cui tener con-
to neH'appIicazione di un 
unico modello, non puo, pe-
ro essere una formula tatti-
ca per annacquare in una 
elastica empiria un ossequio 
divenuto ormai meramente 
formale a principi tradizio-
nali: e al contrario ricono-
scimento e affermazione del-
I'esigenza di ricercare la ne-
cessaria unita strategica del
lo sviluppo rivoluzionario 
mondiale a un livello stori
co piii alto, nella concreta 
varieta e complessita di ar-
ticolazioni che ha ormai as-
sunto l'esperienza rivoluzio
naria e in rapporto ai nuovi 
problemi su cui questa espe-
rienza e chiamata a misu-
rarsi. 

Rinnovamento 
Rilevare percid — come 

ha fatto il Popolo — che la 
conferenza di Bratislava 
avrebbe trovato nelVantiim-
perialismo il cemento del si-
sterna e dedurne che cio sta-
rebhe a indicare un prevale-
re dell'interesse puramente 
statuale su quello ideologi-
co, significa aver compreso 
ben poco o, piuttosto, na-
scondere malamente la delu-
sione e il disappunto. Non e 
infatti neU'isolamento o nel
la chiusura provinciale che 
il « nuovo corso » awia to in 
Cecoslovacchia potrebbe tro-
vare le condizioni di un piu 
fecondo sviluppo, ma solo 
nel costante legame coll'im-
pegno internazionalista, di 
cui la lotta contro l'imperia-
lismo e momento decis ive 

Nell'esperienza internazio-
nale del movimento operaio 
e socialista, in relazione ad 
alcuni dei problem! crucial! 
del nostro tempo, gli avveni-
menti cccoslovacchi occupa-
no oggi un posto di rilievo: 
quello che si e aperto a Pra-
ga e infatti un processo, cer-
tamente non facile e non im
mune da tension! social! e 
politiche anche acute, che si 
sviluppa perd intorno a temi 
come quell! dell'articolazio-
ne dei rapporti fra partito, 
Stato e societa. dello svilup
po della democrazia sociali
sta, della sperimentazione di 
nuove forme di gestione eco-
nomica, cioe temi di grande 
importanza cos) per i paesi 
socialisti come per la lotta 
che i comunisti conducono 
nell'occidente europeo. Per 
questo abbiamo seguito e 
seguiamo con grande inte-
resse i fatti di Cecoslovac
chia, e abbiamo salutato 
l'esito positivo dell'incontro 
di Bratislava come la con-
ferma della validity di un 
metodo — di discussione e 
di confronto — che e oggi 
essenziale non solo per raf-
forzare I'unita del movimen
to comunista. ma per dare 
piu amnio. incisivo e rinno-
vato sviluppo alia sua ini-
ziativa. 

Giuseppe Chiarante 

LA BELLA E I GORILLA 
Parlano i cattolici 

di « Presenza » 

Slamo a Rio de Janeiro. Sono le glornate calde della rivolta studentesca e I'osercito paltuglia le strade. II contrasto tra la betla in minigonna e le uniform!, gli elmettl e I fuclll non e soltanto un 
« gioco > fotografico: e lo specchio d'un clima e di una tenslone da guerra civile, II simbolo di una precaria tranquillita per II regime dei « gorilla » brasiliani 

ROMANIA: diario di un viaggio di vacanza nei paesi del socialismo 

LA CASA DEL CONTE DRACULA 
Nella citta dei «cavalieri teutonic*" •— Verso 
ghiali e cervi — Tappa nel centro medioevale 

i Carpazi nella 
di Sighisoara — 

foresta popolata da orsi, cin-
Una lunghissima scala coperta 

Dal nostro inviato 
Venerdi. — Dalle finestre del-

I'albergo Vnirea vediamo il pic
colo. bel castello che la regma 
Maria di Romania si era fatta 
costruire in riva al mare. Anco-
ra oggi i romeni. anche se non 
hanno nessun rimpianto per la 
monorchia, ricordano con una 
specie di omhrosa simpat'ta quel
la regina che ateva edificato 
case in tutti t posti piii belli del 
paese per trascorrervi le sue 
giornale in piacevole compagnia. 
Cost ci fanno not are con ma-
lizia che a fianco del castello di 
Mamaia. pochi metri piu in Id — 
ancora piu vicino al mare — c'i 
una bella costruzione di stile mu-
sulmano. con un piccolo mina-
reto. Dicono che ci abitasse un 
giotane turco per il quale la 
regina prorata, diciamo cost. 
un vivo affetto: Vaceca (atta 
costruire per lui. 

Comunque adesso nel castello 
c'i una casa di riposo e nella 
costruzione turca il ristorante 
Orient dove servono le speciali-
(d delta cucina musulmana e di 
sera due ragazze ballano la 
danza del venire. Pranzo e spet-
tacolo suite 2 500 lire, quando 
proprio uno exaoera: aUrimenli 
pud bastare anche la meta. j 

Anche se non ci sono piu la I 
regina e il fusto musulmano I 
non si direbhe perd che i gwvani ' 

in vacanza a Mamaia soffrano 
di inibizioni di carattere ses-
suale. non fosse altro perchi 
nella grandissima maagioranza 
vengono da paesi in cui i tabu 
sessuali sono scomparsi da un 
pezzo. 

Sabato — ore 9 — Lasciamo 
Mamaia e il Mar Nero; questo i 
il punto piu lontano dall'Italia 
che abbiamo raggiunto. Da que
sto momento in poi — fino a 
quando ripasseremo la frontiera 
a Trieste — il mare non lo 
vedremo piu: il viaggio sard 
tra pianure e montagne. Quindi 
diamo un addio al Mar Nero e 
alle sue splendide spiagge e a 
questa sua popolazione provvi-
soria: a settembre Mamaia — 
dove in questo momento vivono 
24 000 turisti e circa 3.000 ad-
detti agli alberghi. ai ristoranti. 
ai bar e ai negozi — sara una 
cittd deserta : non rimarrd 
piu nessuno. E lo stesso acca-
drd per tutte le cittd balnenri 
lungo tutta la costa. dai confini 
con VVRSS a quelli della TUT-

chia, con la sola eccezione di 
Eforie Nord e di qualche sin-
goto albergo. 

Forse perche~ la loro vita dura 
appena due mesi queste spiagge 
hanno — in quei sessanta gior-
ni — una vitalitd frenetica. ine-
sauribile. Solo il fatto che sia-
no popolale. prevalentemente. da 
nordici o almeno da abitanti 
dell'Europa cenlrale riesce a 
spiegare questa ansiosa sete di 
sole, di aria aperta. ' 

Prendiamo la strada verso Bu-
carest: ci fermiamo a fare ben-
zina presso Hirsova e a fianco 
a noi si ferma un'auto targata 
MHano. Salutiamo U conducente 
e lui ci risponde con un corlese 
c Buna ziua» che vuol dire 
buongiorno. Poi si corregge e 
dice buonqiorno. E* nato a Bu 
carest da aeniiori iialiam che so
no rientrati a Milano nel 1948: 
adesso lui — dovo venti anni — 
i tomato a rivedere la Roma
nia e ha ripreso a parlare ro-
meno. Dice che ha trovato tutto 
molto cambiato. E ci credo. Ora 
prosegue verso Mamaia. TroverA 
24.000 persone e degli immensi 
alberghi • grattacielo; quando 
hanno lasciato la Romania e'era 
soltanto il ricordo della regina 
Maria e del suo turco. 

Tra Vadu Oii e Giuraeni biso-
ana imbarcarsi: un traghetlo ci 
fa attraversare il Danubio. Ci 
tuole un'ora perche qui dice la 
motorizzazione sarebhe scarsa 

C O S E N Z A J intollerabile condizione operaia 

I tempi del la schiavitu 
a l ritmo del cronometro 

COSEXZA. agosto 
Le spiagge e le rocce del li 

torale coscntino splendono di 
un bianco accecante sotto il 
sole di agoMo Al turista che 
arriva in cerca di calore e di 
mare sembra un paesagjtio fer-
mo e identico da secoli. 

Quello che in realta si e Tcr-
mato. sulla costa tirrenica as-
solata. come neH*entroterra di 
questo lembo della Calabria, e 
la vechia. tradizionale. pover-
ta delle popolazkxii. anche la 
dove i modi dello sfruttamento 
sono cambiati. dove fra i vil-
lagffi dei conladini e dei pesca-
tori della costa sono sorte — 
quali fragili. rinsecchite fran-
ge di un cmiracolo* di on qui 
non ha benenciato nessuno — 
alcune piccole e medie fabbri-
cne in cui sono aRluite le ra
gazze e i pochi giovani che vi 
hanno trovato un rimed.o alia 
amara necessita deH'emigra-
zione. 

A Scalea. menlre il sole bat-
te a picco sui mare e sulle 
strade deU'antico paese. 250 ra
gazze lavorano chiuse in uno 
stanzone afoso. dissetandosi con 
I'acqua calda che scende dalle 
tubature arroventate dai sole. 
Dalla fabbrica — la c Colom
bo* — escono miile camicie al 

giorno: ire a tre. due operaie 
e una apprendista. le ragazze 
fanno mille colleUi in una gior-
nata di lavoro: un'apprendista 
cuce. una dopo l'a!tra. 600 aso 
le nelle otto ore. Ogni distra-
zione e punita con la sospen-
sione o con il licenriamento. II 
cronometro scgna. con il suo 
battito ossessionante che non co-
nosce distrarioni. i tempi di 
lavorazione. E il cronometro e 
Tunico segno della «modernl-
ta» del capitalismo nella fab
brica. Per il resto. le ragaz
ze lavorano in condizioni di ar-
retratezza e di schiavito. come 
si addice alia piu antica tradi-
zione di queste zone: 31 mila 
lire di salario al mese. niente 
premi di produzione. lunghissv 
rrri tempi di apprendistato pa-
gati un'inezia. che durano an
che quando le cose fondamenta-
li da apprendere — lavorare sen-
za un attimo di sosta e tace-
re — sono state largamente 
apprese. 

Praia t diventata ormai cele-
bre fra i raffirvati del turismo 
meridionale. Ma i 420 operai li-
cenziati dalla «Nuova lini e la
ne >. un'altra fabbrica tessile, 
conoscono il turismo solo sotto 
la forma del viaggio estenuante 
verso la frontiera. alia ricerca 

di un lavoro all estero. La fab
brica. che prima occupava TOO 
lavoratori. ne impegna oggi 2X0: 
e altri 22 <ono stati «ospesi. 

La < Ircital > d chu^a da ol 
tre un anno: alia « R 2» si e 
lavorato. da otMbre all"e.-tate. a 
orario ridotto: per tre giorni la 
settimana; adesso il padrone re-
cupera il tempo perduto impo-
nendo agli operai ore di la
voro straordinario. 

A Cetraro. piu a sud sulla 
costa tirrenica che discende 
verso Paola. gli industriali del 
rabbigliamento. i padroni della 
« Faini • e della « Rivetti » ban 
no scoperto la loro mmiera d'o-
ro non solo nello sfnittamento 
delle operaie in fabbrica. ma in 
quella inesauribile riserva di 
profttti che e il lavoro a domi-
cilio. Dall'alba alia notte. per 
10-12 ore al ginrno. il ticchettto 
delle macchine da cucire che 
esce dalle case segna il ritmo 
della vita sulle strade assolate. 
Donne, ragazze. bambine. gua-
dagnano cos] il primo duro sa
lario della loro vita di operaie. 
senza essere operaie ne per la 
legge. ne per il padrone, che le 
paga. a] massimo. 20 mila lire 
al mese. Le bambine degli isti-
tuti religiosi della zona si pa-
gano con questa specie dl lavo

ro coatto il,cibo. 
Collocatori comunali. dirigen-

ti degli istituti prevjdenziali e 
assiste'nziali. antorita t co5titui-
te > chiudono un ocehio. anzi 
tutti e due: perche in queste 
cose, si sa. ad immischiarsi c'e 
sempre il rtschio di far dispia-
cere a qualcuno dei potenti. dei 
notabili con tessera DC o me-
no. legati poco o tanto al sotto-
bosco governativo. 

Chi parla sono. come al soil-
to. i comunisti: hanno chiesto 
che la mano (Topera licenziata 
ritorni al lavoro. che il parla 
mento conduca un'inchiesta nel
le fabbriche del litorale cosen-
tino e sui lavoro a domkrilio. 
che nelie fabbriche a mano 
d'opera femminile siano creati 
gli asili mdo per non lasciar 
per strada i bambini delle lavo 
ratrici Cose da stratosfera? No. 
cose che la legge della repub-
blica fondata sui lavoro prevede. 
che la lotta degli operai pud 
strappare anche qui. contro la 
esosita del padroni e dei no
tabili che derono dimenticare. e 
tempo, di esser Rgli e nipoti dei 
baroni della terra che per trop-
po tempo hanno reso schiava la 
gente del Sud. 

Olofema Carpino 

si & formata una fila di mac-
chine che non finisce piu Perd 
questo intervento fluviale non di
splace: il Danubio scorre tran-
quillo. c'i un bel sole e. una 
famiglia di libanesi che si inna-
mora della nostra < Giulia » (fa 
una splendida figura: a Costan-
za. finalmente. Vabbiamo fatta 
tavare e ingrassare). vogliono 
sapere il prezzo. consumo. ve-
locita e via dicendo e poi — 
— perchi il gioiello non si sciu-
pi — fanno tutti i sepnali al 
momento della complicala ma-
novra per scendere a terra. 

Sabato — ore 20 - Si i fatto 
tardi. abbiamo fame e ci fer
miamo in un paesino verso An-
drasesti. nel ristorante di una 
cooperativa. Noi non riusciamo 
a spiegarci. loro non riescono a 
capirci e dopo un po' siamo c\r-
condati da genie interessota e 
piena di premure — camerieri 
avventori. passanli — che cerca 
di aiutarci. Poi uno. piii pra-
tico di tutti. risolve il problema: 
mi prende per un braccio e mi 
trascina in cucina. Mi fa vedere 
quello che c'i: scelga un po' io. 
Cosl mangiamo il salame di Si-
biu. le polpette alia brace e S 
cachcaval che poi i il nostro 
caro vecchio caciocarallo. Revia-
mo il vino di Timisoara. I'acqua 
minerale. paghiamo mille lire e 
ce ne andiamo. 

A seta siamo a Bucarett. 
Domenica. ore 14 — Allnaaia-

mo air Hotel Lido, in boulevard 
Magheru. nel centro di Buca-
rest. E' uno splendido veccYio 
albergo un po' slrano: sulle 
terrazze. che si chiamano ter-
razze e uno per andarci deve 
scendere dall'alrio lungo una 
scala che va in gr& anzichi in 
su. c'i una piscina. E questo 
i niente perchi ormai gli alber
ghi con piscina si vendono an
che nei supei mercati: U fatto 
i che questa piscina ha le on-
de. Quando nettorto in funzio-
ne Vapparecchio che provoca 
le onde sembra che ci sia una 
mareaaiata. 

Martedl. ore 14 — Usciti da 
Bucarest si percorre una bella 
ilrada alherata per luiohi trav 
fi. fino a Ploesti Qui gli alheri 
cedono il posto ai vozzi petrnli 
feri e lo spet tacolo — dai punto 
di rifta turistico — non i dei 
piu aflascinanti. Ma supernta 
Ploesti ci si comincia ad ad-
dentrare nei Carpazi: sono fo-
reste immense, fitte. tagliate 
qua e Id da viUaogi di case a 
cupola, col tetto di lamiera che 
sembrano fllustrazioni per Bian-
caneve. E* Varchitettura della 
Valachia. che risente di forti in-
fluenze tedesche. 

Un paetapgio di favola: ma 
noi lo vediamo sotto ft diluvio 
e sotto tl dilnrio arrinamo a 
Sinaia. la perla dei Carpazi. la 
piu rinomata localitd di villeo-
giatmra montana di tutta la Ro
mania Qui il boom turistico ha 
aruto solo riPessi marornnli: 
non ci sono gli alberghi ultra 
moderni del mar Nero, ma vie-
colt hotel in stile beUe-epoqve. 
villette seminascoste nei pint. 
belle strade che spariscono chis-
sd dove nella foresta. un mac-
chio di gente e un freddo cane 
che ci costringe a rinunciare ad 
ogni ceUeitd di passeggiart per 
Sinaia e ci fa correre in una 
c braserie» (che sono poi quei 
ristoTonti-caJJe-TOiUcceria ch* 

fanno — solo loro — servizio 
ininterrotto e dove si mangia tn 
genere abbastanza bene): di
ciamo solo * cafeturc » e queslo 
basta perchi ci si avvicini un 
signore dai denti d'acciaio che 
ci domanda: < Italian)? »; noi 
diciamo di si e lui aggiunge: 
« Anche io sono italiano. di So-
vara ». Ma lo dice con una pro-
nuncia cosi strana da lasciarci 
un po' perplessi. Poi la spiega-
zione: anche lui i un romeno tra-
sferito in Italia: ma e nolo pro
prio qui. a Sinaia, e ci torna pe 
riodicamente. per le fene. Non 
si fa fatica a capirlo: Sinaia i 
splendida. ma venirci senza pre-
nntazione i assolulamente inu
tile. 

Difatti noi proseguiamo per 
Brasov. I'affascinante cittd fon 
data dai Caralieri Teutonics che 
conserva ancora oggi. intatta. la 
sua fisionomia medioerale. i suoi 
palazzi dagli altissimi tetti spio 
venti. la sua affascinante < Chte-
sa nera >. edificala attorno al 
1000. rimaneggiata in un puris-
simo gotico tedesco. chiamata 
t Chiesa Nera » perchi prima del 
rimanepgiamento fu distrutta 
da un incendio che lascio intatli 
solo i muri esterni. annenti dai 
fumo e dai fuoco. 

Martedi — ore 20 — La pioo-
gia continua anche qui e ci ri-
fupiamo all'hotel Carpati. In 22 
giorni di viaggio abbiamo visto 
una quindicina di albcrahi di 
omi tipo e calegoria: questo — 
senza dubbio — i di gran fun-

pa il migliore sotto ogni aspet-
to: comoditd. efficienza dei set-
vi, capaatd e cortesia del per-
sonale. Seanche un milanese co
me quello che si lamentara al 
Marjan di Spalato qm trove-
rehbe qvalco*a che non gli va. 
Semmai Vnnico rlifetto i che ad 
attraversare tutto latrio — dal-
l inare<so aglt asrrn*ori. che so
no italiani — uno si stanca: 
sembra un campo di toot ball. 

E poi si mangia splendida-
mente: le « croquette a la Bra-
sovienne » — che assomigliano 
al nostri cannelloni — sono 
una cosa epica. Naturalmente 
sono epici anche i prezzi: 
epici rispetto a quelli corren-
ti Qui. non rispetto a quelli ita
liani: una camera, owiamente 
con bagno. telefono. eccetera. 
costa 4.000 lire; un pasto sulle 
2.500. 

Mercoledi — Proseguiamo la 
corsa atlracerso t Carpan, di-
retti a Sighisoara; a una trenti-
na di chilometri da Brasov la 
strada penetra nel fitto della fo
resta popolata do orsi. cmqhiali, 
cervi. Noi non ne mcontriamo: 
devono essere nntanati chissd 
dove, perchi contmua a venire 
gin un'aequo del linimondo e 
continua un treddo della mute-
ria: siamo vestitt da montagna. 
ma dobbiamo accendere anche il 
riscaldamento. Tutti sono con-
cordi nel dire che i un fatto ec-
cezionale. ma la fella vuoie che 
Veccezione coda proprio sulla 
nostra schiena. 

Si attraversano piccoli paesi: 
Varchitettura cambia; da quella 
delta Valachia stiamo passando 
a quella della Transilvama. E 
improvvisamente sbuchiamo a 
Sighisoara. dove facciamo tap-
pa. Perchi proprio a Sighisoa
ra? Perchi ci hanno detto che la 
citta vecchia i un intalto centro 
medioevale: le costruzioni piu 
giovani risalgono ai primi del 
Seicento. Ci fermiamo all'alher-
go Steaua. anche perchi non 
possiamo fare altro che termar-
ci li: i I'unico albergo della 
cittd. Vecchio anche lui (ma i 
nella cittd nuova. quindi vecchio 
vuol dire vecchio. non antico). 
senza ascensore. ma simpaticis-
stmo. Perd alle fineste non solo 
non ci sono le tapparelle. ma 
non ci sono neppure le solite 
tende scure: al loro posto si 
exibiscono delle cirettuole tendi-
ne di rflo. cosi che anche nel 
cuore della notte uno potrebbe 
leaaere un libro. senza accen
dere la luce. 

Poi scopnamo che i piacevole 
questo chiarore: Dracula non ci 
coaherd di snrprera Cercate di 
capire la stuazione: siamo in 
una cittd della Transilvania che 
sembra copiata pari pari da uno 
dei film del lerrore. di quelli 
con Cristopher Lee; le case col 
tetto spiorente. castelli pient di 
torrelte aguzze. di pinnacoli. di 
finestre chiuse. I libri raccontano 
che il conle Dracula — U nam 
piro — viveva appunto nei Car
pazi. in Transilrania. Prendete 
tutto questo e seguiteci: da Si-
ohisoara nuova una scalmata 
tra gli alheri porta a Sighi
soara recchia Sbuca tra la 
trecentesca Torre deWOroloaio 
e la duecentesca Chiesa; affa-
sdnanti Inlfi e due Ma di Ironte 
c'i tma cupa ca'a con una 
lapide che die: « In anesta casa 
r.acque il conte Dracula ». se-
aiiono oli anni; quasi quelli am-
*fi: fine del settecento. inizio 
dell' ottocento. 

Prohahitm^nte quel conte Dra
cula sard stato un probo citta-
dino della recchia Tranrilvania, 
ma se proprio in quel momento 
viene giu — come i ruccesso a 
noi — un'iradiddio di fulmini. 
turmi. aequo, uno si guarda m 
giro con sospetto per vedere se 
non gli passa a fianco qualcuno 
con i denti lunohi. Insomma: non 
i phi spettatore di un film del 
terrore: i un protagonlsta che 
sente male al cctlo e pensa com 
aratitmdine alle tendtne che la
sciano la stanza sempre dlumi-
nata. 

Dracula. comunque. non rob 
Mamo trsto Abbiamo a*petla 
to che finisse ft temporale al 
riparo di un rifugio rnconxneto: 
una lunghissima scala coperta 
(tutta di legno: scala e tetteia) 
che con 200 gradini conduce al 
punto pin elevato di Sighisoara: 
ad una chiesa ed.ficata attorno 
al Mille. La strada scala coper
ta i invert del Seicento. 

Kino Marzullo 

«Perche 
rif iutiamo 
I'Enciclica 
"Humanae 

vitae" » 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 7 

«La Chiesa ufficiale, nella 
sua parte visihile, si e resa 
ormai irriconoscibile rispetto 
alia Chiesa sposa di Cristo: re-
gole. canoni. ministri, strut-
ture, mentahta guidate esclu-
sivamente da fini limitati e 
terreni, una cristianita che se
gue in maniera pedissequa • 
assente l'hanno sempre piii 
trasformata in un semplice in-
strumentum regni ». Questo af-
termano i cattolici bolognesl 
della associaztune culturale 
«Presenza» nel documento 
elaborato in questi giorni e 
della cui pubblicazione abbia
mo gia dato notizia. E" una 
dichiarazione che ha per oc-
casione la recente Enciclica 
papale a Humanae vitae ». ma 
il cui contenuto va ben al di 
la dei limitj di una polemics 
contingente e affronta corag-
giosamente i nodi del dissen-
so cattolico, senza rifuggire 
di fronte alle conseguenze 
estreme. 

I firmatarl del documento 
esordiscono richiamandosi al 
dovere indilazionabile di aa-
sumere una posizione chiara 
di fronte ai piu recenti attl 
della Chiesa. Dicendosi consa-
pevoli che il problema investe 
la sfera teologica. essi procla-
mano di non considerare taie 
sfera « indiscutibile » come vie
ne o erroneamente » definita. 

« II cuncilio Vaticano II — 
si legge nel documento. — 
fece emergere voci nuove. ge
nuine, limpide e si apri cosl 
una grande speranza negli ani-
mi e nelle coscienze cristiane: 
non certo I'auspicio di un'al
tra restaurazione dl segno op-
posto, ma il desiderio vivo che 
emergessero, in nome di quel
la liberta che dovrebbe esse
re la caratteristica del cristia-
nesimo, forme dl vita autenti-
che e semplici, non codifica-
te e prestabilite in modo ri-
goroso, tese realmente e libe-
ramente al Cristo. Occorreva 
dunque ripudiare tutta una re-
ligione ed una religiosita ri-
tenute sino ad allora intoc-
cabili e sacre ». 

Fatta questa premessa, 1 fir
matarl della dichiarazione con-
statano che salvo rare eccezio-
ni questo non e awenuto e si 
e assistito anzi a un « ntorno 
perentorio della dlttatura del
la Chiesa ufficiale e del Papa, 
impaurita di poter perdere il 
controllo di una cristianita fi
nalmente consapevole delPesi-
stenza di valori autenticl ». A 
conferma di ci6 vengono tn-
vocati ad esempio il processo 
al catechismo olandese, il 
« soffocamento » del vocl piti 
libere e autentiche (Lercaro, 
La Valle). 1 discorsl e le enci-
cliche papali, tra cui il nuovo 
a Credo » e la a Humanae vi
tae ». Questo pone alle coscien
ze piii tntegre una precisa al-
ternativa: « operare all'interno 
di questa Chiesa ufficiale per 
tenure dl correggerne la rot-
ta oppure. nconoscendo ormai 
inutile ogni atto di questo ge
nere, andare a cerca re le ma-
nifestazioni autentiche della 
Chiesa di Cristo ». 

Di fronte a questa alterna
tive 1 firmatari affermano te-
stualmente: a No) sentiamo 
prepotentemente emergere la 
necessiia di nfiuiare chiara-
mente questi falsi aspetti dl 
chiesa... di troncare totalmen-
te con essi per andare appun
to alia libera ricerca della 
"sposa bella. senza ruga ne* 
macchia" ». Su questa linea si 
inserisce la polemics nei con
front] della • Humanae vitae > 
che 1 firmatari rltengono di 
• poter nfiutare con la oo-
sc:enza tranquilla ». L'Encicli-
ca viene accusata di insuffi-
cienza e di insicurezza. « Essa 

— si afferma nel documento 
— in fondo non e espressio-
ne del coraggio del Papa, ben-
si espresslone chiara di quan-
to tutto si nduce a manovra 
curialesche fra correnti preoc-
cupate di affermare la Chiesa 
come potenza del mondo... e 
di non farle perdere quel pre-
sugio terreno dai quale do-
vreobe ben guardarsi ». 

II documento conclude de-
nunciando due elletti facil
mente prevedibili dell'Encicli-
ca papale: « II primo sara di 
provocare conflilli tnsolubili 
e angosciosi nelle famighe pra-
Ucanti_ e il secondo di assot-
tigliare le file e vuotare le 
chiese». Di fronte a queste 
prospettJve tl documento ter-
mina affermando che t e i l 
momento di mostrare con co
raggio un amore tanto piii vi
vo per questa comunita cristiav 
na, Ed e proprio alTorigina-
rio sensus ecclesiae che not 
vogluuno toraare per cercare 
e ritrovare il Cristo, ovunque 
esso sia: non dimenticando 
che Egli e forse piii vicino 
dl quanto si possa pensare. Lo 
vediamo nel Biafra, nel Viet
nam, neH'America latina; ma 
stenttamo a riconoscerlo nelle 
nostra Chiese austere, ammo-
nitrici e tanto spesso vuote ». 
n documento, diffuso tn lar-
ga mlsura • Bologna e nei. 
1'Emilia, ha suscitato una Im-

pressione particolarmente viva
ce in tutti gli ambientL 


