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Vita e vicende della cattolica 

ISANTI 
DEPENNATI 

Gia K Concilio era stata deplorata la preponderant* «europeizza-
zione » del regno dei cieli: il novanta per cento dei santi appartene-

vano infatti a 13 nazioni del vecchio continente 

L'ho in mente ancora quel 
silenzio inconsueto. misto a 
sbigottimento, che — regnan-
do ancora Uunanni XX1I1 — 
sopraggiunse nelLa giornata 
del 13 agosto. in una citta 
dina della m i e r a dell'Abruz-
zo teramano. a cane*. Hare. 
d'improv \ iso. Ie musicho e i 
nt i sontuoai. il fragore del-
le bombe carta e il salmo-
diare lento delle « bizzoche » 
cuetro il simulacra della gio
vane vergme Filomena affo-
gata perche cnst iana. e per 
anni. in quel giorno. recata 
• spalla dai pescaton, una 
volta tanto compunti e mi-
•urati. 

La santa < im en tat a » nel 
l'Ottoeento con un racimolio 
disordinato di ossa in una 
eatacomba romana. dixentata 
eccezionalmente feconda in 
miracol) e benefici. conces-
sa a mezzadna tra Mugna 
no nel Napoietano e la \ c c -

chia Rosburgo. oggctto di po 
lemiche tra * ujtramontani » 
e renaniani, tra positmsti e 
clerical!, era stata tratta giu 
dagli altari con un sol trat-
to di penna della Congrega-
zione dei riti. Sorte piu be-
nevola, ma non meno amara, 
era toccata a quel san Gior
gio dL Cappadocia. protetto-
re di ca \ a l i en . lanzichenec-
chi, fabbneanti d'armi, don-
ne sterili, dei genovesi c del-
l' lmpero inglese, nelegato al 
ruolo di santo improbabile e 
comunque di secondo rango, 
sicche. col sopravvenire del
la crisi della sterlina briLan 
nica. si ebbe a sospettare 
di un certo serpeggiante « gol-
lismo > tra i solenni ambula-
c n della romana Curia. 

Se allora si tratto di un 
taghente sbuffo di tramonta-
na che stronco qualche ramo 
esposto e incerto, questo < mo-
tu p r o p r i o » Mysterii pascha-
lis emanato da Paolo VI, che 
nvoluziona il Calendario uni
versale cattolico. ha tutte le 
proporzionj di un ciclone di-
•truttivo. 

Ben 27 sono i pa pi. gia 
assunti agli onori degli al-
t a n , che d'un tratto si ritro-
vano esclusi. Ridimensionati, 
e pertanto messi repentina-
mente in forse, alcuni tra i 
personaggi piu coloriti del-
1'empireo cattolico e tra essi 
i due pilastri del devozionali-
smo italiano: San Gennaro e 
San Nicola. E' facile pensa-
re che il c motu proprio» 
montiniano nei vicoli di For-
cella o del Carmine a Napo-
li. nelle case di B a n \ e c -
chia. avrebbe avuto un tem
po echi piu clamorosi della 
calata ganbaldina o della fu-
ga a Gaeta di Francesco II. 

E' pur vero che san Gen-
naro. dopo le vicende della 
Repubblica Partenopea. a \ e -
va gia subito un certo ap-
pannamento a tutto fas ore 
del suo concorrente Sant'An-
tonio, asceso al grado. con 
stipendio, di capitano gene-
rale dell'armata del cardi-
nale Ruffo per lo sciopero 
bianco dei miracoli effcttua-
to negli « infami > mesi gia-
cobini. II leggendano \ e sco-
vo di Benevento, che si sup-
pone martinzzato nell' anno 
305 dopo Cristo, con le an

nual' ebolljzioni del sangue 
rxro e ormai da secoli as-
surto a parte i n t e g r a t e del
la realta napuletana e gh 
ethi della sua taumaturgia si 
srno riperco.-si lontano, oltrt 
octarw. fin tra le meicani ie i 
dvlla «Little Ita!\ > e i 
•i clan » partenopvi di Broo 
kl> n. 

Ma il c clone di oggi non 
risparmia ne,jpure carrai. mu-
g'lai. a irotn i . barbien chi-
rurghi. hlosofi. nonche le ver-
gnn. attr.ner.M) la radiazio-
ne della gio\ ane santa Cate-
r n a . Cosi come gli automo-
bilisti e coloro che pencolano 
all'infarto si tro\ano scoper-
ti per il san Cnstoforo — 
supposto addirittura un mo-
stro trasfonnato per celeste 
\olonta in un araldo della fe-
de cnst iana. il traghettato-
re di Cristo — insento nel-
la tlamoro&a epura^ione che 
coin\ol(ie anche quella santa 
Barbara, a w o c a t a delle ar-
mi t dotte » a lunga gittata. 
affaccendata dibperditrice di 
fulmini e nembi. 

Emergono. d altro canto, al 
primi posti della nuo\a clas-
sifica m e n t o n a santi recen-
ti chiamati a testimoniare 
1'universalita della Chiesa ro
mana: dai giapponesi martin 
di Nagasaki a quelli del-
I'Uganda. dall'australiano Pie-
tro Chanel a san Tunbio 

Lo sconquasso. in \ e n t a . 
era n e l l a n a gia al Concilio 
allorche. durante la terza 
sessione. il cardinale belga 
Suenens si levo a lamentare 
non soltanto l*eccessi\a c cle-
ncali/za^ione » dei santi (es-
sendo dall'Otta\o secolo in 
poi religiosi 1'fto per cento det 
ntenuti degni degli onori del-
l'altare) ma anche una pre
p o n d e r a t e tetiTopeizzaztone* 
del regno dei cieli. appar-
tenendo, infatti. a 13 nazio
ni del vecchio continente il 
novanta per certo dei santi 

Awisag l ia in qualche mo-
do convergente sull' intiero 
problema. piu di reeente. era 
stata una letbera collettiva 
dell'episcopato abruzzese nel-
la quale, in termini dai va* 

Un commento 
vaticano 

CITT.V DEL VATICANO. 10. 
«Aboliti 1 santi? » sotto que

sto titolo un breve corsivo del-
l'« Osservatore Romano >, non 
firmato. commenta .ntcrpreta-
zioni e nhe \ i apparsi sulla 
stampa in mento al nuovo c Ca
lendario romano ». dai quale ap-
paiono de[>ennati una trentina 
di santi « II calendario univer 
sale della Chiesa — s e m e il 
giornale — non poteva nmane-
re piu oltre europeo. ne tanto 
meno italiano o francese. senza 
venir meno a un cnteno pa
storale precino Bisognava sce-
jdierp. come ordma il Concilio. 
I santi di maggiore nlievo per 
tutta la Chiesa, lasciando gli 
altn al culto locale, nazionale, 
regionale o dioce^ano La de 
vozione e il culto local] non so
no minimamente intarcati o 
messi in discussione. anche qua-
Jora le prove stonche sulla vi
ta di alcuni santi non siano co-
si esaunenti. come la critica 
attuale pretendcrebbe >. 

go sapore KX>noclastico. '•i 
;e:n\diK» denunciando ecce* 
>i di una rehgios iu giunta 
al hmitc dell aiumi->mo, del 
la nidgid e d»l tradiz unah 
smo fitkloristico. in cui i mo 
t i \ i di una crvoVnza pt>vera 
v ist intua appaiono frammi 
sti a quelh di un a tav^o 
« barbarismo ». in gran parte 
radicato nellindigenza e nvl-
l'arretratezza che teleusHHK-
e civilta dei con^umi PAT cht 
solo m parte siano nusciti 
a mtaccare 

Quasi sicuramente oV.1 •mo
tu proprio» paolino I tradi 
zionahsti. soprattutto italiani. 
torneranno a parlare. in ter
mini ambigui. contorti. e p<>-
lemici, come di una nuo\a 
« \ ittona » protestante e « mo 
dernista >. La lunga battdgha 
dei « nuov i teologi » contro 
forme « TnusuJmaTie » as-sunu-
dai culto devozionalistico cat 
tohco — che furono tutta 
\ i a una maniera efficaoe di 
collegamento con le masse 
popolan soprattutto negli an
ni djfficili della Contronfor-
ma — ora appare in parte 
coronata dai successo. 

Fu proprio il neo-porporato 
Danielou a sottohneare. fin 
dai 1946 su Etudes, 1'esi-
gen/a di una piu generate 
teologia « \ i \ a > corrisponden-
te alia sensibilita de l luomo 
del nostra tempo dando una 
spiegazione eff icace della e n 
si suscitata dalla spinta al-
1'adeguamento dei modernisU-
«II sentimento dell'abisso — 
ncordava allora il gesuita 
francese — che si apre tra 
teologia e vita lo ha inftne 
sperimenlato. in maniera acu 
tissima. quella generazione 
in cui e sorto il movimento 
che e stato chiamato moder-
nismo », 

Nel post-concilio, la Chiesa 
romana, mentre drasticamen-
te reside ogm germoglio che, 
in qualche modo, puo intac-
care la sua essenza istituzio-
nale e scatenare un processo 
di atomizzazione disintegra-
trice. al tempo stesso non 
esita a « s t o n c u z a r e * spre-
giudicatamente. in termini 
piu adeguati e moderni, quel
la sua esempli/tcazione edi/i-
eante, che 6 rappresentata 
dall*albo dei santi. retroce-
dendo u addirittura negando. 
figure definite o immagmate 
da una certa religiosita di ie-
n . per ricercare mvece una 
esemphficazione diversa che, 
mentre nassume una piu mo-
derna « cattohcita > geografi-
ca. al tempo stesso ne vor-
rebbe simbolizzare la tema-
tica in termini piu vicini al-
l'uomo d'oggi. 

V'e in essa perfino la preoc-
cupazione di garantire una 
« credibihta » stonca che n-
fiut6 duramente o ntenne su 
perflua al tempo della crisi 
modernista. sicche una volta 
ancora e nconfermata l'abili-
ta, non logora. del supremo 
magistero cattolico di nusci-
re ad assorbire, in un proces 
so dai tempi lunghi, perfino 
quelle istanze gia definite 
« e r e t i c h e » per fame , essa 
stessa pero. mezzi atti a pro-
durre legami nuovi col tempo 

Libero Pierantozzi 

Pubblieali il rapporto of Congresso e if nuovo stalulo del parlito 

centrismo di Lin Piao 
Pechino considera sepolto non solo loschieramenio di Bandung, ma anche ogni possibile schieramenlo socialisia in quanfo tale - L'aspro 
attacco all URSS e la polemica con gli Stafi Untti - Le «quattro contraddizioni» del mondo moderno secondo il successore di Mao Tse Tung 

Dal film alia real ta 

Sono due altor i ma i l quadretto non fa parte d'un f i lm . Complice il colonnata del Bernini, 
Cristopher Jones e Pia Degtrmark «girano » nella realta ed esclusivamente per conto pro
prio, una scena d'amore. II giovane prete che sopraggiunge ha di colpo trovato qualcosa dl 
interessantissimo da osservare dalla parte opposta. Prima d'approdare in Piazza San Pietro, 
Christopher Jones e stato mari to di Susan Strasberg e Pia Degermark ha infastidito la 
corte di Svezia per i l suo legame con II principa ereditario di Svezia, Carl Custaf. 
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Flaminio Piccoli fra i «vasi di ferro» 
IL NOSTRO Abbon-

dio, non nobi le , non 
ricco, coraggioso ancor 
meno , s'era dunque ac-
corto. prima quasi di toe-
car gli a n m del la discre-
zione, d'essere, in quel la 
societa. come u n vaso di 
terra cotta, costret to a 
v iaggiare in compagnia 
di molt i vasi di fcrro ». 
Questo pusso f f l i n c o det 
« Promcssi sposi » ci vie-
ne m mentc, da qualche 
terr>po, ogm volta che 
pen&iamo ad'on. Ffaimnio 
Piccoli, segretarm della 
Dcmocrazia cr isf inim e 
prossimo ad ajfrontare la 
prora del cotigrcsso d i e 
il suo partito terra a giu 
gno. /ntendinmoct il n-
fenmento manzonmno, e 
specmlmente qurl • co-
ragginso ancor m e n o » , 
rtpuardoTio it pol i t ico /'ic-
coh, non Vuomo Prccoh, 
che q u i n o n e :n discus-
swne se non quel tanto 
che abbia a che fare can 
la politico; e tl politico 
Piccoli co&Utmsce un ca-
so patetico di tnurhamen-
to e dimoxtra come la 
grande politico, a' pan 
della grande citta, possa 
essere debihtante e cor-
ruttnee. 

La prima volta che Pic
coli si esibi su una ribab 
ta nazionale, fu, salvo er-
rore, al congresso demo-
crtsttano d» Roma del let-
tembre 1964. II discorso 
che vi pronuncid, tutto 
dtretto contro le sintstre 
del suo partito, fu aspro 

c vt<i,emn. L'n di.scorso 
« fuori dai denti », <iualc, 
.si dib^c poteva piowm-
emit? wltanto M»i icoiita 
JUDO die non yurrbhc mat 
stato c a p « j c di a.wucfarti 
alio violiczze cittadine 
Xoi cravamo tra gli ascol-
taton, c ci rtcordamvw 
m quella ocenstone di 
avere letto su un setti-
manalc d ' l ina cittadma 
di montagna, un giorno, 
una not>;m cue diceva 
esattamente COM « Gio-
vedi , s cendendo a piedi 
da Fraciscio a Campodol-
cino. il parroco don Luigi 
Gadola. inciampato in 
una pietra agi»7?a, e ca-
duto e si e .ipezzata una 
gamba Ben nil sta » Di 
qm-sta btoffa, qttanto a 
brmchpzza e a rundita. 
ci apparve Von Piccoli 
quel giorno, e ci fece, 
sohene non fossimo d'ac-
coulo eon lui, una tm-
pn ssmne tutto soimnato 
fai ore vole. Ma una cosa 
ci dette fasttdw che eyh 
(<itiamo a sento) offer-
masse eon forza che non 
era neceswrio estere di 
smnira per eapire i la-
vora'ort e t poveri An
che lui, moderato (e lo 
riconosceia iantando<te-
nc), ben sapeva coia fos
se la poverta e il biso-
gno, lui che aveva anche 
patito la fame. L'accenno 
ci suono fasullo e ne 
chiedemmo spiegaztoni a 
un delegato trentino che 
lo conosceva bene: « Ric
co non i mat stato, que

sto si. ma di fame, dicta-
mo di fame, non deve 
avere mat sofjerto A me 
no c'te nou iiitpndt's.sL' 
dire che da giovane ave
va s empre nppetifo. Sai 
come sono i raqazzi... * 

Da quel giorno Vono-
revole Piccoli ha fatto 
ynolta strada e, natural-
mentc. si e venuto, per 
cosi d i r e , tncwilendo, cib 
che non poteva non awe-
mrc con le sue nuove ca-
riche e con le sempre piu 
vaste responvabihta che 
comportano. Ma soltanto 
oggi, si puo dire, eglt si 
ritrova a dover viagqmre 
tra autentici vast di fer-
ro (vartamente di ferro) 
quali sono, per non citare 
che i maqgiori. Mora e 
Fanfani. Adesso non e'e 
piu rvnedw e il monta-
naro, il burbero, Vmtrat-
tabilc Piccoli si erede oh-
bhgato ad apparire un 
uomo di cultura. I segni 
dell'antica rozzezza n o n 
sorto sconipar,"!! del tutto 
e suscitano, anzt, una cer
ta tenerezza. Per esem-
pw, se vot leggete la sua 
btografia nella * Named-
la * a pag. 325, vedete 
che il Nostro a un certo 
punto va a capo e m una 
sola nga, come in una 
eptgrafe, senve: « Com-
mendatore de l la Repub
blica ». S i tratta, natural-
mente, di una cosa che 
gh fa onore e not, anzi, 
n e approfittiamo per far-
gli i nostri rallegramenti; 
ma com* ti fa a. immaoi-

rutic un i era uomo di ail-
tuui the a nn certo pun-
if), *c>u endo di \c. si fer-
Dtil e <li< c « A'lcsso di 
co che sono commenda-
tote »'' 

L'ou. Moro r.on sapra 
mm (e \ara meqlio per 
lui se vuole risparmiarsi 
i rimorst) quaida gente 
lia roi maio con quel'a 
sua bellr yima (secondo 
noi) « strutcqia dcll'ut-
tcn^iane ». Nel suo par-
tiio, dove tut11. fino a 
leri, staunto attenti sol
tanto a quulenno. ora si 
m n o messi a stme attenti 
(incite a qmiK he io\a. 
Ilanno \eoprrto il paese, 
i rittadivi, i iavoratori, 
le J W I S W c pi'i\nio rpitir-
da un po . la politico Pu 
nior, eon I'ai ta di avver-
tire che sta> u per rivelar 
ci una sua idea talmcnte 
oriqmalr che airewmo 
iatto bene, come snll'otto 
volante. a temiii a ' /n w-
dia, una *cra alia televi 
stone ci lui dichiarato che 
era ora « di fare poli-
t ica > Va che < osa avcia 
fatto fma ad allora'' Ma 
Rumor e pur sempre un 
uomo sottilc. nene da 
Vtcenza cite pare una at 
ta con le m o q u e t t e s n en 
trc Piccoli i icne da Trcn-
to, do> e rieonoicr>no la 
gente soltanto se la ve 
dono di faccia. 11 segreta-
n o della DC e ne? guai 
gli tocca di faie dpi di-
scors i difficth. L'altro 
giorno £ andato a Napoh 
t non ha fatto altro che 

parlaie <li tiree area del
la demtii ta ta, area del 
partita, ana del goier 
no. \ it i i cito punto si 
c eapito i he doieta sof-
frire, JH n he qualeuno, 
ton uu hi tin tto messogh 
sotto qn in ( hi. deve aver-
to at icrti'o che in prima 
jila lo a\< altavano alcuni 
personauqi at quah mle-
ressano tolo le aree fab-
brieabih 

I'va sola cosa ha im-
parato, che e tiptca del
icti at arm democristiaiw 
a non induare mat netta 
mente le <ow e a scrvirsi 
delle tillu tout. Quella 
i olta, i he dtss-e la bulla 
della Uune. nel '64, si 
esprttitca t>i ]>ritna per
sona, e t itai a gh avt er-
sitri ttitt tlit per notne. 
Donar Camn e Misasi, se 
won ricordiamo male, fu 
ratio dtrettatnente e no 
tiiitiatti nmcute chiamati 
in (aw-a. Ma adesso no. 
Adesso, bisoqna « inter-
prclarla*. signo che e 
diveniuto sul seno un 
pezzo gro,ia ^entitclo a 
Sapoli (* L'arriere della 
Seta » del 7 maggio) « In 
effetti 1'iccoli e apparso 
piu vicino a Fanfani che 
a Moro .Ma non ha arcet-
tato la unposta / ione f.in-
faniana \.o ha lasciato 
eapire qu.indo ha det to 
che reff ic ienza che si de
ve ricercare non e quel la 
che " i n v a n o si vorrehbe 
far nascere da una visio-
ne ristretta e tecnocrati-
ca de l le cose ". Con Moro 

ha po]oini / / . i io indirctt.i-
ineiite piu \ o i t c *, ec< e-
tern Yi dele ' • e apjiur-
s(t . , « Im In i lato eapi 
re , « tudtn tuimente » e 
<i)-,i ita e tutto il reso 
{(into e (iiUellato di 
espiessiom loute (pieste 
« ton ehtara ullusionc », 
« (jni e et ith nte l'accen
no • « ha at uto poi Varui 
di rn olgersi » « i quan 
to r data eapire », « in 
altn termini ». Alia l<ne 
del discorso. immaqnua 
mo che I on Piccoli abbia 
(hiesto (il s'/o segieta 
no • St • (iiuito cto (he 
ho di Un' - • (Jiui i mett
le, onon i oie - ('i siamo, 
pensa tin se il seqretarto 
delta D( , e si scute In 
(ulltira a portata di 
l iiuno 

Mentre seriuamo, la 
radio et at ' r r f e che Von 
1'K ( oli sta pi i aim are in 
( iiihiia, dot e, a eoimn 
ciuie da 7or// , t isttera la 
reqione. Domatlina la 
puwa pnni ipale delta 
cittadma srnn yrcmita dt 
<ientc la quale non desi 
dera m i n i sapere da Pie 
coli se il suo partito vuo 
le o no presctitate al piu 
presto lo .slnl/ifo r/ci lavo 
rittot', e so,tenet lo, ma 
se Im, Pn colt e sitl scrto 
piu VKtno a lanfani che 
a Moro . • Ci raceoman 
diamo — hauno detto le 
mogh degli operai e dei 
contadint at loro uomini 
— cercate di eapire, che 
stiamo in ansta *. 

Fortobraccio 

S o n o o g g i a n c h e a n o s t r a d i s p o s i z i o n e i t e s t i i n t e g r a l ! d e i p o c h i d o c u m e n t ! 

c h e s o n o s t a t i r e s i p u b b l i c i d a i c o n g r e s s o d e i c o m u n i s t i c i n e s i : il r a p p o r t o d l 

L i n P i a o e il n u o v o s t a t u t e d e l p a r t i t o . N o n e m o l t o . in f o n d o , s p e c i e s e para> 
y o n a t o al ia n o s t r a c u n o s i t a di t ronte a u n ' a s s e m b l e a c h e e durata uua- i an :•. - r o 
n i e se . S o p r a t t u t t o . n o n s o n o stat i re.M i ^ u b h o i i d i s c o r s i di M a o E' q u e - , o un par": 
c o l a r e c u r i o s o . s e si p e n s a c h e I.:n P iao ha d e n u n c i a t o nel s u o rappor*.) torrn" - v>n 
Liu Soiao-ci « le l arghe m a s J -
se p o t e s s e r o diff ic i lmentc 
udire d i r e t t a m e n t e la \ ><*• 
d«*l presidente Mao >\ mentre 
osgi prazie alia n\olu^:one 
culturale il pensiero di Mao 
puo M "mngere in modo d i m 
to » alle « masi.e rivoluz.on.i 
no » Tutto n o che noi s>appi<i 
mo del reeente pensierr> di 
Mao sono lnvec* solo le ab-
bondanti citazioni contenute 
nel rapporto di Lin Piao ed , 
est rat te in genere da testi 
mai pubblicati. ' 

Dei due documenti diffusi i 
il piu interessante e senz'altro 
il discorso di Lin Piao, cioe i 
cit'l airi'jen'e di cm si dice 
neilo Statuto — ufficialmente j 
j>er Id prim.i vr>lta — che e i 
« il vicino compagno d'arme e ' 
il successore di Mao Tze- I 
tungx. Si tratta di un testo , 
non molto voluminoso. suddi-
viso in otto capitoletti. di cui 
sette dedicati ai problemi in- I 
term che vengono tuttavia af- I 
frontati sotto un angolo vi- i 
suale molto « ideolopico » cioe 
con 1'intento di trarne spun- | 
ti di valore universale. Un 
solo capttolo concerne la si-
tuazione mondiale. Lo esaml-
neremo tuttavia per p n m o , 
nservando a una successiva 
occasione l'analisi dei temi m-
terru. 

La lotta nvoluzionana nel 
mondo — dice Lin Piao — 
t» m « vigoro<«» e«pansione »• 
eeh ne vede la conferma nel
le lotte annate che si svi-
luppano in diversi paesi del 
1 Asia (si cilano Vietnam del 
sud, Laos, Thdilandi.i, Birnia 
ma. Malesia, Indonesia. India, 
e Palest ma) dell'Africa e del-
lAnnTica latina, quindi nei 
i •ui>.uites< hi nun imeiiti run 
lu / ionan di massa » dei paesi 
capitalistici e nella « crescita » 
dei « Kenumi partiti marxisti 
lenmisti », t ioe le formazioni 
pro cinesi- Sulla sponda oppo
sta stanno I'lmpenalismo ame-
ncano *» il «social-impenali-
smo itfvisiomsta soviet ico», 
messi senz'altro sullo stesso 
piano, che sono in una pro-
fonda crisi interna e Intema-
zionale: da un lato infatti — 
sempre secondo la valutazlo-
ne cinese — essi vanno d'ac-
cordo per spartirsi il mondo, 
combattere la Cma e repnme-
re I popoli, dalFaltra parte in-
vece si scontrano per sfere di 
influenza, mercati e posizao-
ni strateRiche 

Quanto all'ipotesi di una 
Kiierra mondiale, Lin Piao ci 
ta Mao per dire che vi sono 
solo « due possibilita »: « o la 
nuerra provoca la nvoluzione 
o la rivoluzione previene la 
p ierra» . Comunque quattro 
sono le contraddi/.ioni fonda-
mentali del mondo moderno. 
La prima oppone l popoli op-
pressi al l ' impenalismo e al 
« social-unijerialismo ». La se-
conda oppone il proletanato 
alia borghesia nei paebi capi-
lalisti e « revisionist! ». La ter
za nguarda I conflitti mte 
rimpenalistici e, in particola 
re, quelh tra impenahst i e 
« social impenahst i » (cioe tra 
amencani e sov ie t in ) . La 
quarta oppone i « paesi socia-
l ist i» all' lmpcnahsmo e al 
« social- impenalismo ». Lin 
Piao tuttavia evita di dire qua
il sono l paesi « rcvisionisti » 
e quali quelh « socialisti »: per 
ragioni diplomatiche la distin-
zione potrebbe non essere 
sempre facile. 

Del l ' impenalismo amencano 
si dice nel rapporto cio che 
si e sempre detto in Cma e 
cu>e che con Nixon, come con 
i suoi predecessori, esso e co
stretto a parlare di pace, 
mentre in realta prepara la 
guerra e terron/za l popoli 
con I suoi armamenti. Del 
« social imperialismo » sovieti
co detto anche addirittura 
« socialfascismo » si parla piu 
a lungo. Di fronte alle diffi-
colta incontrate, tr)n Brezniev 
al potore, essu avrr-bbe acre 
lerato la restaura/ione del ca 
pitahsmo IU' I I 'UKSS . sviluppa 
to lnsietnc ;>i:U amencani la 
repressione delle lotte cman 
cipatrui , « intensificato lo 
sfruttaniento» dei paesi est 
euronei, infine minacciato di 
aggredire la Cina Intervento 
in Cecoslovacchia e mcidenti 
neH'Ussuri sarebberr) espressio-
ni di questa unica pohtica, la 
cui base teonra verrebtx" for-
nita dalle dot trine della « so-
vrunitH l'mitata » e della «<(>-
munita socialista »• questa al
tro non sarebbe se non un 
insieme di « rolonie del social-
imperialism') », governato dai 
« nuovi 7ar », qualcosa di simi
le al «nuowi ordme di Hi
tler » 

A, parte la qucstione delle 
frontieie su i ni le posiziom 
di Lin Piao sotio aia note, la 
pohtica es 'e ia cinese, v e n e 
enunciata in tre punti amici-
7AR con l « paesi scM'iahsli » 
(che una volta di piu non si 
dice quali sono). attivita in fa-
\<>re della < or sis'en/.i ji.icilu ,i, 
opposizione alle jxihtiche lm-
pcnaliste e appo^gio alle lot
te nvoluzionarie Mei rappor-
ti fra i partiti e i paesi socia
listi si difende il pnncipio del-
rugttaKhanra »- della « non in-
EPrenza» in aspra polemica 
con il comportamento dei so-
vietici, specie nei confron-
!i della Cecoslovacchia. Tut 
tavia subito dopo Lin Piao 
promette appoggio ai lavora 
tori d e l l T R ^ S nella loro « gui 
sta lotta » per rovesciare la 

« encca dei rinnegati »: U gran 
de maggioranza del popolo, 
det mihtantt e dejrll stessi 
« quadri » soviet i d , viene infat
ti giudlcata « buona ». Lo stes
so appoggio e garantito al 
« partiti genuini » marmti- le-
ninlsti, dl cui si dic« che so
no una « forza in asceea, com-
p o a u di elemeotl di »vangu»r-

I non vi e p.u da par.are no 
di campo ne di ci>inun *a so-
c.alista La C.na e. »e i.un il 
solo pae^e. ia s j .a , . . . ia 
tenza soci^ii.sta E*-sa -. c.).*L3i-
Ct 'TA 111 ! . . u • l \ ' . i 

chiamento » ancne s c non e 
presente nel rappor- J d. U 
Piao. questa p.ao.a h. r . ' r n a 
in articoli della stamp i L.ne-
se. L'URSS e co::da:i:ia"a >.o 
me un paese :mper.a:.st<i ali» 
stessa stresoia det;,. b:ati Uru-
ti Solo sulla bas« di quest* 
premesse, m o l t e ugualmenM 

| contro Mosca come con -ro Wa 
! shmnton, si cerca a Pech.no 

di costituire un proprio sen.*. 
ramento internazionalv t.^ru 
movimento e ogn; paese • 
rnoluzionario o soc.ahsta solo 
nella misura in cui d e w t a , 
in tutto o in pane , queate tesi. 

A tanto radicalismo « strate-
gico » cornsponde tuttavia. co
me sempre, una magK^ore pru-
denza « tattica »• di qui alcuni 
accenti degni di nota c.rca 
la necessita di conser^are lo 
« status quo » per le f ronr.ere. 
circa la disposizione ad ac-
cettare negoziati su tale a r g o 
mento e mime circa la « coe-
sistenza pacifica ». 

II grande dramma della Ci. 
na resta, a nostro parere quel-
lo dell'isolamento e della n-
cerca di una via di sviluppo. 
L'ostracismo che le e stato 
dato per vent'anni e 'ina del
le operazioni piu gravi com-
piute dall ' impenahsmo ti do-
vere delle forze democrat icne 

Ui parte internazionale del ! e
u *uen° d l opporvisi quali 

•.ipporto tertnina con due ap- I c h e s ' a n o l e divergenze ci.e ci 

Lin Piao 

dia del proletanato, con 
ampie prospettive» msieme 
alia quale I cinesi intendono i 
battersi. Tali affermazioni ven-
gono fatte nel quadro del so-
stetmo promesso a tutte le 
lotte nvolu/ ionane . i 

r.ipportr) tertnina con due ap 
pellr il p n m o mvita tutti 1 
|x>poli vittune « dell'impenali-
snw e del social-impenalismo » 
ad unirsi in un « fronte comti 

possono essere con ia Cma. 
Oggi tuttavia Pechino cerca 
dl msenrs i sulla scena inter
nazionale e nei rapporti fra 

ne» . (L'mtera analisi tuttavia I { » u e l l e che essa considera or
mai semplici « grand) poten-
z e » con i mezn che ritiene 
siano a propria disposizione. 
Essa considera sepolto non 
solo quello che fu lo schiera-
mento di Br>nduim. suo p n m o 
successo internazionale. ma 
ogni possibile schieramento 
socialista in quanto tale, n 
prezzo da pagare e grave Es
so consiste nell'offensiva con
tro l'URSS e contro gran par
te del movimento comunista. 
Ma anche le alt re «forze ri-
voluzionane » sono viste e ac-
cettate solo in quanto dispo-
nibili per questo disegno ci
nese. Fra di esse quindi non 
vi e nemmeno posto per Cu
ba- Lm Piao infatti non ne 
parla neppure. 

contiene ap])ena un fuggevole 
accenno al Vietnam che e so
lo una delle tante forze cui si 
promette appoggio nella 
M guerra di resistenza all'ag-
gressione»» II secondo chia-
ma i cinesi ad essere vigilan-
ti per spazzare via qualsiasi 
aggressore « osi farsi avanti ». 

E' questa l'analisi internazio
nale che I nuovi dingenti ci
nesi, usciti dalla « nvolurio-
ne culturale » propongono. Es
sa accanti>na le vecchie tesi 
sulle « campagne » del mondo 
(Asia, Africa. America Latina) 
che avrebbero « accerchiato la 
citta » cioe l paesi economica 
mente piu sviluppati. Pm 
stnngata essa e anche piu 
aderente alle preoccupazioni 
dei diriRenti cinesi nel mo-
mento presente. Per i maoisti Giuseppe Boffa 

Corte Costituzionale 

Branca eletto 
nuovo presidente 
Una dichiarazione che richiama la neces
sita dell'« esercizio effettivo, quotidiano, 

ostinato dei diritti del cittadino » 

II professor Giuseppe Branca 

ll r»'t>f dm e ),H- HraiKd t> il 
ii ID •> f> t -uii lit* <U Il.i Coi tt c<»-
-lit i/itin lie > h> lo h.i eletto 
ie-1 .ill un.mi.'i.ia a sciutinio at; 
Hr i-t«» 

Subito d(>i>o 1 elo/ionc, il 
priif Itr.uiwt ha f itto riuctta 
(Iuhiar.i/iDiK < I! > ilutn al 
I'ic'MileiiU di 111 Uopubblua e 
ai pre-tidt uti delle \s-»t>nihloe 
I> irlameiit.in e dt 1 Cotwul'O 
rlt I »i> nw'i i s ir.1 port ito, co 
nie si ic imc'it , ih'rsonalmeiite 
o rlir. ttdiiu nte Qui to mi rt 
vo'iio a tutu i cm idiiu, pt-rthe 
s,n\ lalmetue lon> pov-»ono e (k> 
\oiio ci.ire M)-i.m7a alia forma 
dtmociatua lnt'.iiti 1 opera del 
( aixi dell,) Stato. del Parla 
iiU'iito. del novei no. della Cor 
tt- to>titii/i<Midlc. per lllumina 
l.i ei\ dinpia i he sia. mm ha-ta 
a iedli/ /dic mtei anient" 1 idea 
le di un i smut.! t?uista. the t» 
a) fondo <ie.l,i nostra Custitu 
/.oth" Solo I escrci/.o effetti\o. 
(inoluliano ostinato dei diritti 
del cittadino tondurra ^e e'e 
sporanza. a quel'a fondazione 
de\\ uomo moderno. libero e in
tern che, pure in un cielo di 
entusiasnn. era nolle prospetti 
\ e dell'\>iemblea costituente 
e che oggi e causa e scopo di 
tante lrretiuietezze stviali 

< Certo in un mondo inqui-

nato rl i dittaturo c imperial! 
'ini c in un pae»o tome il no
stro nel riude la denioirina & 
uscita rmasi lmtvuta dal'a ^titr 
ra e dalla He->ten/i l >i - tti 
della person i uvontrino i m l 
mi nte. taUo.ta. imped.me'i'. ed 
o«tact)'i Ma r.cord. imo o 4h 
impedimenti si superark> nro-
pno ion l i priii. i ft rma e 
fiera delle Ibtt'.a e it . o>ta 
coli. -.f tiuuii) ^i 'ejiTi 'i.qk,e 
|X)s<;()no o^-ero riuio-s um 
1 auito tk-lla Miiji^tr itura. da 
questa torte purche *.a soinpre 
compnsta, >.onie ora. da uom.m 
<te!ti ne'l o^ l̂u^Avi la'.eres^e 
della giuotuia co-titujuonale > 

II nvio\o presidente ha nomi 
nato suo si^tituto. >n t \*o di 
impodimento. il gmd.oe M che 
le Fraiia11 

(lias >,>,)»,' DraIK a n m alia 
Ma.iialetu n .Vi \lettna nel 
1907 --i lau.-vtt n iiiu: I»I>~U i enu 
nel 19 U) e -erfui [x>i la t d r e - 4 
unnersita'ia. in^eJnaiHlo in o 
ver.M atenoi itilnni. K autore 
di nuiiH>ro>v ooe-e jiii ld.ohe 
soprattutto d, d ntto rornano • 
di dintto pn\ato Fu per alcuni 
anni rettore dell Uniwrsiti di 
I'rbino E' stato eletto ftudice 
costituzionale dai 
ml 1960. 
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