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Un cauto bilancio 
del Risorgimento 
L'ultimo lavoro di Denis Mack Smith appare piu 
equilibrato ma anche menu originate delta sua 
celebre« Storia d'ltalia», die tante vivaci polemi-
che suscitb per la novita di alcune interpretazloni 

L'ullima npora di Denis 
Meek Simlli (11 riwirjimien/o 
iia'iano. Starta a lr«i, Han, 
Lalerxn llnft. pp. 702, I,. 6(100) 
h piu. e(|iiilibrala ma nnrhe 
nu-no ori^inale dclla Storia 
d'ltnlia, IH ciii forliinn fu do-
iula In mns*tiina pnrto alln 
ricivilh di n|i line inlerprnn-
ainni cho prowirnronn vUnei 
div-iissinni e polmiirhe. In 
quest o siio ultimo Ininrn il 
Mark Smith aenihrn ofisero 
itato mossn piu daH'inlrnzio-
ne di del'nrore un bilfmcio 
rha dnl drsidcrio di nprire 
nuova alrade da csplnniro. Lii 
emiieln del Mack Smith non 
pno essere nllribuiln solo al 
carnllprn dcll'opera, die r, es-
iicnzinlmriiio, una arolln di 
lesli. e da, per cosi dire, la 
pnroln dircttainrnle ni prola-
gonial! del Hifiorginifnlo. In 
renllti, proprin in quriln scel-
la si o nvulo tin inirrvrnto 
deriaivo del rurulore, che ha 
dato risnlln nd nl( nnr vnci a 
ne ha "Uleiinalo altre Percio, 
•ehheno il Mack Stnilli nhhia 
tcguilD il critcrio d'inrludere 
nella sua Hcoslnuionc il mag-
glnr mnnero di te-siiimininrwe 
posaihili. rssn non risnlln in-
differenriata e la nnrrjmnne 
ii iraBforma spesso in inler-
prclajuone 

L M • • • 

inizio 
del processo 

D'allrondc, ancho un puro 
bilancio non vcrrebljc nd es
sere un lavoro pncifico e pri-
vo di ficogli, perche. la slo-
riogrnfin risorRimenlnlc non e 
ancora approdala a conclusio-
ni conconli. La aiessa data di 
origine Jel processo riiorgi-
menlnle b <igKpllD. rom'e no
lo, tli ampie discns^ioni, e lo 
riconln lo slesso Mnck Smith 
nell'inlrodiuione, che e, in 
realtii, un sapgio in cni egli 
lira le sommc del piu fram-
menlario discorso candoilo 
nelln pagine introdultive ai 
diversi document!, [1 Mack 
Smilh non manca di prendere 
poaiiione an questo argomen-
lo, poicli6 rianle al periodo 
in cui In REvolnzione fran-
ceafi dealo. In Italia senlimen-
ti di liberla ed ancho d'indi-
pendenza, cd il primo docu
ment o, una protcBla nnonima 
al re di Snrdegno contro i « ai-
gnori n ed i fillovoli, scmhrn 
dare alia evia ricostruzione una 
deciaa imposlazione polemica. 

Nel resto dell'opcra, pcr6, 
II Mack Smilh rilorna in aol-
chi piu tradizionali a la voce 
diretlB dclla classe contadina 
non vicne piu udila, se non 
attravcrso In mcdia/Jone di 
uomini poliliei e di intcllet-
luali. So il Mack Smith, roe-
rcntcincnlo con la sun paaaaln 
attivita di alorico (ogli ha am-
piamciilo sludialo i) niovimento 
conladiuo Bin 1 inn o del I860), 
cd anche con Pimpnsuziorte di 
cui si e. dello aoprn, nvesao 
pubblicalo qualche documenlo 
aulle otcupa/.ioni di lerra av-
venute nel Mczzogiornn duran
te il 1848 oppurc BuH'interven-
to del contadini a fnvore e con
tro lo forze garilnddinc, avreh-
be dato al Icllorc un'iminagine 
piu complela dclln cnrnplcaailb 
del moto risorgimciUale, rlic 
egli giiiBtnmnntc melte in rilie-
vo nell'inlroduzione, dove ri-
cordn l'imporlanza dclle rivol-
lo ed insurrezioni soriali (nun 
polilichcl di'llc cl.issi piii dina-
nicnto eolpile dalln riiiacria 

Nnluraliiicnte, dnln la vnne-
th dclln ducuuicnla'.iniie oggi 
diBponibilo stigli nwenimenti 
del Riaorgimcnlo, puo acmbrn-
re inutile senao proporre una 
scclln di\ersa o fare dcllc OB-
aeirazioni auU'eBclusiono di al-
ouni documcnli, clio ragioni 
Boggetlivc polrchhcro fare con-
shlorare piii significntivi di 
quelli pubhlicali; ma in alcuni 
cnBt la diBuiBfiiono dei crileri 
di acclta adoilnti dal Mnck 
Smith rigunrdn intcrprctnzioui 
di fondo cd easi possnno csuc-
ro porcio utilrncnle diacuaai Si 
puo osscr\ are, per esempio, 
che il capitolo Bulla Kcstanrn-
niotie c controto sull'nnalisi drl-
lo posizioni dei gruppi donii-
nanli e che lo rngioni di quelli 
rivolu/ionori Bono caprcasc dai 
soli Bcritti di Santorro di Snn-
tnrofla. 

Maucn o^ni irstiuionianzn di-
ri'tla aull'alliviia dei lilirrnh e 
dei democratic! napolrlani nel 
1820, dei <aihonnri c del lihe-
rnli louibnrdi racrolii inlorno 
al (i CdiiLilinliHP :> (il Pellico e 
p resell le con una let tern che 
apparticne ad utio dri nwnncnli 
meno siguificalivi dclln sua 

.opcrn di acrillorc). E' asscnlc, 
iMomtna, prnprio il movimen-
to rivoluzionnlio o Bpnza di 
esao non sono picnamenlo rom-
pronaihilt ne Miiz/.ini, ne l'nl-

tpnialh a flrmoi ratira chp, a 
giurli/io del Mn<k Smilh, VPTI-
nr a rlehnearsi nei derenni Mic-
cc^^ivi. 

Arnpio e in\fre lo spnzio 
dpdicalo ai prohlemi dclla cul-
lurH e dcU'ccfini'inia Per i pii-
mi ai possnno nrorrlarp IP pa-
RinP fiiiU'Ulru/ionp puhhlirn e 
snila tpipslinnn dclla lingua, 
clip a quel ifitipo phbe anrliB 
un iiotevole ppao politico; il 
Mark Smith, pprn, non spmhra 
roglipro tnltd I'lmpni'lnn/a p|ie 
I'altiMlh dpgli lntcllcnuali »\p-
va come elemento di coeMone 
depli aparsi motlvi risorgimen-
lali, e cio apirgn la aim ineom-
prrnsiono dpll'tipprn dpi Gift-
bcrli, al qualft non imporlnva 
lanto (t I'affermare il primalo 
prnvvidenzialc dclla virile raz-
za ilnliana », qunnto intere'sa-
\a faro dei Biini acrilti un ma-
nilcilo, inlorno al quale po-
lessero raccoglierai gli intellet-
ttinli italiani, 

Per i problemi economic! ii 
pn«snufi leggere con inlerr^ae 
i molii doruinpnti che lestimo-
niano 1« condizioni eennomi-
che dpll'llnlia riBorgitnentnle, 
tra i quali e'e ancho qualcliB 
vivace pagina di cronaca, co-
mo quella rigunrdnnte I'inaiign-
rn^iono dclla prima ferrovia 
ilnliana, In Nnpoli-Portici, co-
Blruitn in uno ilegli Blntl PCO-
nomtcamento piu arretrnli (11 
Ilalia, ma ad opera di una com-
pngnin franccae fe lutto il pro-
hlcma del primo aviluppo in-
diiBlrinlc del Mczsogiorno va 
Bludiato Bempre in connessio-
nn con I'impicgo di en pi la I a 
Mrnuipro, che fu di nntevolo 
importnii7a). II fnilo che, per 
qnesla come prr altre se7inni 
delln sua nnlologia, il Mark 
Smilh ni acrva di una docu
ment nzione i rati a esaenzial-
mente dn riviato e giomnli del 
tempo rende la aun ricoatru-
zione non solo assai viva, mn 
anche efficare nel rendere le 
parlicolari dimpnaioni che ccr-
li problem! di Bviluppo del-
1'cconomia aasnmevano agli on-
chi dcgli tiomini del niaorgi-
men to. 

II Mack Smilh riporta ancbe 
nmpie tealimoinanze del ppn-

siero economiro del Cnvour, la 
cui ppraonalila appare qui ri-
coalruila in tulla la aun com-
plpaailn, come quella dol Maz-
zini. Mnllo ridotto e inveco lo 
spnzio dedicato al Piancane: in 
campo democrnlico il Mnck 
Smith, e non gli ai puo daro 
lorto, prcfrrisie meltero in ri-
licvo la figura di Garibaldi, 
the sinlctizzn « 1'elemento po-
polarc della nvoluzione ilalia-
nn n. Mn la riuscita dcll'impro' 
: •• di Garibaldi e poi atlribuita 
nnl Mnck Smith n Iroppi fat-
tori cnuaali ctl a forlunnte cir-
coatanze: ^ afisai aignifiealivo, 
a qupsto rigunrdo, rimporinnzn 
ccccssiva rbp i*gli tin alio scon-
tro di Cnlnlnfiini scrivendo che 
il iculnlivo dei Mille n aen?a 
un fliicpcsso hiiriale come qucl-
lo di Cnlntafnni, e naaai prolia-
bile che snrebbc finilo come i 
Ilandicra ne) 1844 o come Pisa-
catio nel 1857 n. 

Perche vinse 
Garibaldi 

Ma le rngioni del SIICCCBSO di 

Garibaldi nun van no ccrcale 
lunlo all'inlpmo dclla sun ape-
dt7Jonc i|unnta nelln aihia/io-
ne gcticrnlc e nci rnulamPiili 
profondi che ernno avvpnuli in 
casa dopo il 18S7 (il rilcri-
mctilo ai Bamlicrn e aucor me. 
no pprlinenlc). 

Un'ultiii'.a osaervaziono alia 
ricofilruzione del Mack Smith, 
cho e. comunque, intereasanle 
ed aculn, ri guard a il peso del-
I'inlervonlo alraniero BUIIO 
avolgcrfli del Risorgimento. 11 
Mack Smilh afferma che « sol-
tnnto nel innmento in cui una 
o pin polciue atinnicre avcuae-
iq sviluppnlo uu scrio inicrea-
ao net crcarc un'Ilnliu piii for-
le, uu rianrgimento politico 
avrebbe potulo di vent are una 
poaBibilith pralicn D, L.'oaacrva-
/lone, in hnea generale, puo 
esaere nccclln, ma occorre an
cho ricordnio cho I'iiHcrvento 
Btrnniero nun ebbc acmpro un 
carnllere posilivo e gli interes-
Bi cconomici frnncesi cd ingle-
si in Ilalia futono Inlvolla di 
ircno al piocesio naorgimen-
talc I7.' npccss.iiio, inollre, fa
re una clislinrione afisni nclla 
Ira govprni P movimcnii li'opi-
tiione n pailili, cd anche lin le 
torrcnli ci>nt.erv.Unci e mode-
i ale, che vcdevitno la aicurez-
f.n curopea fomhitn Biillo stains 
into, o le cnrrcnli liberali o ra-
dicali, per le quali il moto di 
liberazionc iUiliono ern uu cle-
inenio di mi piii vnslo moto di 
progreBio puropeo. 

Aureiio Lepre 

MILANO — N CircoJo cull urate della chlesa dl San Ferdinartdo occupato dal Qlovanl cattollcl 

Dopo le occupazioni di Parma e di Milano 

NELLA ROTTURA TRA 
FEDELI E GERARCHIA 

LA RICHIESTA DI 
UNA CHIESA APERTA 
L'esigenza di una comunita cristiana libera di schierarsi con le forze 
che contestano ie basi del privilegio e del potere — Perche e stato 
occupato il centro culturale anziche la chiesa di San Ferdinando — La 
istituzione contestata sulla base dei modelli proposti dal Concilio 

MILANO, ottobre, 
La Icnslnnc tra In aponlnnolta ilel iienslcro e dcirinlzintlva crlstlnnn e la 

gcrarchla, tra la comunita dei fctlcll e rislitu/lonc, per la seeoncla volta In 
poehe scttimnnc, ha Invcstlto nei termini dl un episodio dl aperlo e diietlo con-
flitto l'autonlarismo ccclcsiastico nssiome alle prevaricazioni del capitale. A 
una dozzina cli giomi dalla occupazione del duoma di Parma e seginta l'occupa-
zione del circolo culturale annesso alia chiesa milancse di San Ferdinando: 

UNA BELLA MOSTRA A BELLUNO 

Le scenografie romantiche 
delFincisore Marco Ricci 

L'incisione, tra la diffusione della cultura e I'arte - Settecenfo e Otfocento - Il successo delllniziativa 

BELLUNO, Otlobre 
Nel 700, quando non e'era-

no ancora i Iratelli Fabbn Edi
tor!, la diffusione popolare del-
le grandi opere pi((oriche av-
veniva attraverso il lavow de-
qh mcisori. ArttsU pure esst. 
qualche oolta sommi e qualche 
volta arti()iani, gli incisori /u-
rono dunque in ptimo luogo 
dijfuson di cultura. 

Marco Ricci /u qualcosa di 
piu. Fu un autentico maestro 
anche da rrtcisore. E oggi, che 
si ha la fortuna di poter ve-
dere a confronto in una salo 
de!I'< Auddorium > bellunese, 
Vopera sua e quella di altri 
incisori di questa montagna 
ueneta. si pud facilmente rile-
varne la differenza. La moslro, 
« Marco Ricci e gli incisori be[-
lunesi del 700 e '800 >, che si 
tiene in quesli aiorm, vuol es-
sere un omaggio della Val Bel-
luna ai suoi artisti. Non e fa
cile, in provincia, fuori dalle 
grandx sedi < consumafrict di 
arte », metter su una mostra. 

In profincia di Belluno, a 
Pteue di Cadore, $ nolo U Ti-
ziaito; ma non se ne parla nep-
pure di lanciare I'idea di una 
grande mostra dell'opera sua. 
lntanto perche mancano i quat-
trini per affrontare le ttipenfi 
spese che queste rnosde Wchie-
dono fsi pensi, soltanto. a quel 
che occorre spendere per po-
ler r'tunire le opere sparse per 
il mondo e quel che costano le 
assicuraziom); e po\ perchd 
Belluno non ha neppure una 
sede capace di ospitare degna-
mente una mostra siffatta. 
Percid c Venezia che pud per-
mettersi ii lusso di ricordare 
Tiziano, come fece negli anni 
trenla e come pare intenziona-
ta a fare fra non molto se non 
interverranno fatti rmoui. 

Queslo discorso m'e sembra-
to doveroso per metlere in ri-
salto il coraggio di quelle per-
sone che a Belluno hanno tea-
Uzzato con pnchi soldi una mo
stra a respiro nazionale, a}-
fronlando per di piii un tema 
che non e certo fra i pit) po-
polnn. Tiziano, oL'Difimenfe, & 
un successo assicurato; gli in
cisori bellunesi, inuece, poteva-
no cosUtuire una bella incogni
ta E' andatavbene e continua 
ad andar bene. E cosi, quella 
he poteva restore tnt'esposizio-
ne interessante soprattulto de-
gli spectaiislt e dwenuta una 
mamfestazione popolare a cui 
hanno gta parlectpato piu di 
cinquemila persone. Percid si 
pud tranqmllamente dire che 
Videa dt Toni Rasera Berna, 
messa poi in canhere da Al
berto Alpago-Novello, Bruno 
Passamam, Mario Tamassmi, 
Giuseppe Zanussi (e mi perdo-
rttno i dimenticati) e stata per-
lomeno feltce. 

Fra d 700 e I'SOO furono al 
meno una tretttma gli inctson 
bellunesi. Tanti i E" un gr.in-
de nttmero — afferma Alberto 
Alpago-Novello — che m parle 
st spiega pet tradizionc artigia-
nnle di famigiia- c cotnprwv 
tie un po" di lutto, dal grandia-
simo arttsta origtnale caposti-
pite, che fu il pittore Marco 
Ricci, ad alcuni valcnti inter
pret! con t'acquafortc ed il bu-
lino di pitture sue o d'altri ar
tisti ». 

Lf raccolle da oui proven-

gono le 147 opere esposte al 
VAuditoi ium son soprattutto 
quelle del Museo Ciuico di Bas-
sano e degh Alpago-Novello. 
Gli orijjinaii delle incisioni co-
nosciutp di Marco Ricci fsono 
1?) ci sono lutti: fanno cow 
no alle acqueforti incise dal 
Maestro le opere dei suoi mi-
nori conferrnnet: Giuliano e 
Marco Sebasfinno Giampiccoli 
Tnipofi del Ricci); Pietro Mo
naco: Antonio Barafti; Giam-
bofft<!(a Brustolon. oeneztano 
ma figlio di bellunesi, diffuso-
re del Canaletto, cos] come ^Ti-
colo Cawalli, da longarone. fu 
diffusore pfir(icoIarmcn(e del-
i'arfe di Giambattisla Piar-
zetia 

Ma al centro della Mostra, 
ovviamente, & Vopera di Mar
co Ricci. < Ricongiungendosi ai 
grandi esempi di Salvator Ro
sa. del Tempest a e soprattutto 
agb sti-ahtnatt spiriti del con-
temporaneo Alessandro Magna-
sco — dice del Ricci il prof. 
Passamani — ma guardando 
anche al paesaggio cinquecen-
tesco dei veneti (Tiziano, Cam-
pagnola), cre6 una particolare 

tnterpretazione del paesaggio, 
percorso da umori romanticj e 
calibrato secondo un gasto sce-
nografico che organizza alberi, 
rocce, rovine, piani del terre-
no, fabbriche ed azioni >. 

Piero Campisi 

Un convegno 

sui «Linguaggi 

nella societa 

e nella tecnica» 
Nel centenario della na-

sclta del suo fondatore, ln-
gegner Camillo Olivetti, la 
societa Olivetti promuove un 
Convegno internazionale che 
si terra a Milano nei giomi 
14, 15, 16 e 17 ottobre. 

D tema del Convegno e de
dicato ai «Linguaggi nella 
societa e nella recnica ». I Marco Ricci: « Pa«*agglo con armentl al guado JI 

La nuova sorie della rivlsta 

SCUOLA E FAMIGLIA NEL 
«GIORNALE DEI GENITORh 

11 numero 8/9 (aottembre) In 
un certo senso apre una nuo
va serle del Giornale dei gent-
tori: gla, durante 11 periodo in 
cui fu diretta dalla compianta 
Ada Gobettl, la rivlsta non 
mancb d'attlrare I'attenzlone 
su quell'aspelto (ondamenlale 
doU'educazione dei ragazzl, vi
sta dalla parte del genltoil, 
che rlguarda 1 rapport! tra la 
famiglia e la scuola. Ora, o 
in questo senso si puo parlare 
d'una nuova serle, 11 nuovo 
direttore, Rodnri annuncia 
che «del rapporto tra fami
glia e scuola 11 Giornale del 
genilori farii 11 suo tema cen-
trale per un lungo periodo, 
percho penslamo che si trattl, 
oggl, dl un tema central© an-
one per lo aviluppo della de-

mocrazla In Italia, in ogni ca-
so di un tema centralo per la 
vita della famiglia italfana». 

Una parte fondamentale de-
gli scrfttl contenutl in questo 
fascicolo, oltre l'nrtlcolo dl Ro-
dari, traltano questo tema, ar-
ticolandolo su argometiti spe-
cifiol come quello delle asso-
ciazloni del genitorl a Milano 
(Chlara Valentin!), sulla scuo 
la a tempo pieno a Bolo 
gna, sull'Umanitarla, sull'oia-
no unloo o dlviso e ancora 
stil dnitto al gioco, le vacan-
ze In cltta e cosi via. 

Rodarl muove dalla consla-
tazlone dell'effetto cho ha 
avuto la «contestazlone» 
stuclontesca: di aver mo
st rata sul vivo la contracldi 
zione fra 11 llnguagglo dl tan-
ta pedagogia e la realty d'una 

si uoia sempro piu autorltarla, 
an/i « totalitavia » e d'aver in-
thento la via per un Interven-
to delle masse nella dlscusslo-
ne bulla « riforma » della scuo
la. Ma la posizlone dei genito 
ii «e uncora, sostanzlalinente 
di pura suddttaiv/a ». « Come 
citlndini, siamo liherl e uguall 
di fionte alia leggc. Come ge 
niton dl bambini che vanno 
alia .scuola matema, elcmenta-
ie, media e supcitore, non sia 
mo del ciltadmi, ma dei sud 
ditiu. Quindt, come in tuUi gli 
alln campi, o si lotla per otte-
nere rapport! (o fstituzloni) 
nuovl, o tutto resta come 
prima; si deve dunque lottare 
per una riforma cho rlguarda 
dlrettamento I genitorl, «cho 
eisl stessl debbona etaborare, 
spet imeniare, suggcrire e tin-

])orre: quella che dove trasfor-
mare la loro poslzione di geni
lori nella scuola, che devc af-
fcrmare il laro diritlo dl cltta-
dml della scuola, alia pari con 
insegnanti, scolari e studenli u. 

II «Giornale del genitorl», 
dunque, sembra volersi nssu-
mere il compito di strumento 
organizzaLivo di questa lotta. 
Non pub essere 11 solo, nalu-
ralmente ma pub daro un con
tribute decislvo 

Tra gli altri scrittl, merlin 
d'esser segnalato Plerino e il 
grembiuUno a quadretti di L. 
Tumiatf: il dlario immagina-
rlo delle reall esperlenze cho 
molti bambini, purtroppo, fan-
no nolla scuola « nmlcrna ». 

Giorgio Bini 

sostanzialmcntc idontici i 
molivi, rallontanamenlo 
di reli^iosi che avevano 
fatte proprie 1c esigen/e di 
Riustizta sncialf1 e umnna del
la comuntia con la quale era-
no entrati in conlaUo. In en-
trambi i c-isi i sacerdnti n-
mossi a\cvfliio espresso la lo
ro oppos!7ione a un sistoma 
basato sullo sfrultamenlo o che 
genera l'opprcssione e la vio* 
lenza imponalisle. Nella pcti-
zione di solidaneta con i t'rali 
e di protcstn per il provvedi-
mento, diretla al caidinnle Co 
lombo, nrctvescovo di Milano, 
e sotloscnlta in una sola gior-
nala da oltre trcmila abitant! 
del riorc, si dice tra l'altro: 
«Ct amareqgia che il .senso 
di comunita dei fedeh e il nn-
nowmtertto concilio re venga-
no del tutto trascurati m que
sto proutjedimenfo; non c'a 
stato alcun (enlnliuo, da par
te di Sua Kminenza, di com-
scere le attwifa che vemvano 
svalte neU'ambito di questa 
chiesa e wpratiutta di vede-
re come si era realizztitn la 
unione f}Q i fedeli e i loro 
sacerdoli s. 

L'amareggialo e rammnri-
cato appunto al cardinale co-
glie, a nostra avviso, il fon
damentale motivo di quella 
tensione che e <^W n l c e n ' 
tro di un attonto dibattito. 
Una chiesa apcrta alia comu 
nita non si idenlifica c enlra 
fatalmente in confHUo con le 
sue strutture gerarchicbe le
gate e condizionate dalle re-
laznoni con i centri di potere 
politico ed economico1 I'opt-
sodio milanese rflppresenia 
1'esempio illuminante dei dif-
ficili rapiMrti, Ira gerarchia e 
fedeli. scguiti alia roltura del 
conformismo poliHco da parle 
delle masse cattoliche. Quan-
te volte ci siamo sentiti ri-
pptere da questo o da quel-
1'occupante del centro cultu
rale che I'atto di credere im-
pegna in una lotla rivoluzio-
naria contro tutti i privilegi 
e le disuguagbanze. 

In termini assai scbemali-
ci, il loro discorso 6 che 1'im-
magine di Dio subisce il ri-
fles,so delle basi ecotiomicbe 
c istituzionali della societa. 
L'uomo sfrultato o alienalo 
lende a stabilire con lui un 
rapporto improntnto a quello 
che manliene con gli altri 
uomini: solo la lotla per una 
societa che sia di tutti, che 
sradicbi il privilegio puo rive-
lare il vero volto di Dio. 

II fedele in nvolta — pro-
segue il discorso — necessa-
riamente si sconlra con la 
slruttuwi ecclesiashca strella-
mento compenetrato nolle al
tre istituzioni di quesla socie
ta, intimamente autoritaria, 
che si ^n^tiene sulb divisione 
dei ruoli e degli slati sociali 
(imprcnditore e operaio nel
la fabbiioa; doconte e allicvo 
nclla scuola: gorarcbin e Ce
de) L'nulontansmo dell̂ n clue 
sa f- un elemento del sistema; 
solo contestando la slruttura 
isliUizionale dolla chiesa, il 
mossaggio conciliare pu6 ri-
creare dal basso la comunita 
dei crcdenli 

Come e noto, la chiesa di 
San Ferdinando, eretta nel-
1'area dell'Universita com-
mcrciale < Luigi Rocconi ». in 
esecuzionc di un lascilo testa-
mentario, era stain affidata 
dal consiglio di amministra-
7ione dell'Aleneo a cinque 
frali nunori. 

L'incontro tra i religiosl, gli 
studenti c i citUidini del none 
si svolse secondo la conside-
razionc che in parrncchia si 
va, jsl. per pregare, mn an
che per riflettere. discntere, 
lottare contro le tngiustizie. 
Dall'acceso e appassionato di 
battilo scaturirono initiative, 
quale una veglia per il Viet-
Nam e gli ailri popoli opprcs-
si elm provorft la reazione 
dell' * elite * confindustrialo 
cbe gcihsct1 1'Aleneo. Xx) icor 
so 2 otlobre i frali vennero 
nmnssi per esserr so^littiili 
con rrlidinsi di altri oidint 
La rea/ione dei fctlrh o de 
gli studenti 6 stnla iiumedia-
la* il giorno slesvi cbe eb-
noro la nolizia del provvedi-
monto feceiY) circolnre la no 
lemica pelizione, assai simile 
nel linguaggio ni doctimcnli 
della rivnlla giov.inile. che 
rnccolse in pocbe ore migliain 
di firmo. Quindi venne deciia 

e altuata 1'occupa/ione del 
cenlro culturale 

Pcich6 la chiesa non fu oc-
cii])ala? La chiesa e del po-
polo di Dm, di Uitli; occu-
pai'e In chiesa significherebhc 
occupare casjt piopna. La 
chiesa res|)inge ogni conce 
zione privatistica. ogni attri-
bu/.ionc di posscsso. Occupar 
la avrebbe avulo il sigmflca-
lo di I'iconoscero, cnnteslando 
lo, un diritlo di proprieta su 
di cssa al consiglio di Bin-
ministiavione della < Boceoni > 
o al vescovo 

Questa lucida scelta e il ri-
sullalo del dibattito assai vi
vo seguito, nel mondo callo-
hco. al rlamoroso episodio di 
Parma. Ogni espcricnza dt-
venla il supporlo c la verifi-
ca delle altre inizialive. sen-
za alcuna organizzazione. so 
lo attraverso il legame del-
1'appassionato inleresse a un 
comime problems. 

I termini della questione, 
1'ei-rore cioe di occupare un 
tompio, furono sintetizwiU dal 
sellnnanale * Selle Giorni » a 
proposito della cattedrale di 
Parma. « Un fedele che "oc 
cupa", o proiesla perche" Van-
tarda ecclesiastica ha della 
chiesa (non solo come eo'i/i-
cio) una concezione proprie-
toria, opptire Ha egli stesso 
una concezione sbagbata del
la chiesa (anche come edi/i-
cio) quasi che questa non fos 
se casa sua %. Una chiesa 
aperta aJ mondo, non una 
slruttura autoritaria, ma una 
comunita di discussione. di 
scambio, di vita cristiana, li
bera di schierarsi con le for 
ze che contestano le basi del 
privilegio e del potere; sono 
queste «le nvcndicazioni > 
che emergono dal clamoroso 
ripctersi d! simili episodi 

Nella occupazione del cen 
tro culturale della chiesa di 
San Ferdinando si palesano 
comrnisti valon spirituali e 
ptisizioni di laicita (wlilica: 
una nbellione. sintomalica, 
della gravila e della asprezza 
del conflitto che essa espri 
me, pervasa di profonda con 
sapevolezza religiosa e civi
le, manifeslazinne di una cri 
si non certamenlc risolvihite 
con ulteriori alii d'autorita 
della gerarchia. no, tantome 
no. con il Hcorso alia «vio 
lenza » deH'inlcrvenlo polizic 
sco e dclla denuncia penalc 
Ci sia consentilo di i'i|Jortare 
ixxhi capoversi dell'articolo 
«II conflitto nella Chiesa con
ciliare* di Theodor Stecman 
appatso sul numero 126127 di 
« Qnestitalia ». 

i Dobbicmo rilre che, in 
in old' cast, la Chiesa vivente 
e andata molto pit'/ at?0)j(i di 
quanta le autoritd abbinno 
s(imola(o medinnfe il Conci
lia U Concilio e stafo davvero 
I'etpressione delta vita dclla 
Chieso e cid che c* uenufo a 
galla al Concilio c1 sla(o set)-
titn come una libernztone da 
vwlti cattolici H Concilio non 
e stato certamento iuiposfo al
ia Chiesa, ma ha riflesso i 
suoi movhnenli piii profondi, 
la dinanu'ea della sua storia. 
L'importanza del fatto che la 
comunita sembra essere piti 
aiunfi rispeffo ollc aiitorild 
nel coHipiHienfo dei Concilio 
sta, phtttosto, nella luce sin-
golare che gella sul signifi-
cato del conjlitlo e delia ten
sione nella Chiesa odicnin. 
Questo sinoolare significato 
del conflitto e che esso mol
to spesso consi&te in una sfi-
da in iiome del Concilio alln 
Chiesa organizzata, o di cid 
che il Concilio siam/ica, o 
s e in pi ic entente in nowie di cio 
efie la Chiesa donrebbe ease-
re alia luce del Vanflclo. Cid 
significa che le strutture pre
valent sono chfamate a ofu-
riizio in bnie agli iniprpni 
not mofh)i che esse stesse pre-
senfano. 11 Concilio e stafo 
un evento di aufocnticn nelh 
Chiesa; i riornmcnli del Con
cilio sono una imoi>a eorfa 
per la Chiesa, una serie di 
tim non renlhzati, di pro 
fjiamroi. di titmni affeaniamen 
ti Ktsi rapprp^enlono i' di 
veano di una Chiesa chp do 
vc ancora i>ciniv, chp rlf i e 
esseie ancora co^trv^o ( ^ 
d precisamenfc in noine di 
queste niiot-e definiziaiit e 
coiice;iotti che sono ehiamale 
a piiidizio Ie sfrntinre prern-
l en t i» . 
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