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II caos urbanistico 

PER SALVARE 
LE cinA 

Quartieri - dtrmitorio, traffico ctngestitniti, 
rumorosita intollerabile, smog: come smare 
I'attiale drammatica sitvazione? - Blocct dei 
f i t t i , eqMO canone, misire energies* contra 

la rendita fondiaria e i monopsli 
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Le « qualita tedesche » 
del vescovo Defregger 

Quartieri-dormitorio, co
me giganteschi alveari, traf
fico congestionato con sin-
tomi di parallel, rumoro-
sita intollerabile e smog: 
ecco i fenomeni piu appsri-
scenti della crisi che inve-
ste le citta. il verde e scorn-
parso o sta scomparendo 
sotto colate di cemento e 
asfalto, i servizi sociali (sco-
lastici, sanitari, ricreativi, 
culturali) o mancano o so
no semprc piii carenti per 
l'aumento di popolazione, 
11 trasporto pubblico urba-
no ed extraurbano, malgra-
do i fenomeni dei « pendo-
lari », e in continua degra-
dazione. Citta come Torino, 
Milano o Genova, (per h-
mitarci solo ad alcuni gran-
di centri industrial) diven-
tano sempre menu abitabi-
li e sempre piu ossessive. 
Le famighe passano notti 
all'addiaccio, per conqu is ta
re il posto in una scuola 
(sta succedendo a Torino). 
L'inurbamento tumultuoso, 
che ha visto « slittare » in 
poco piu d'un decennio al-
meno 5 milioni di persone 
dal Sud al Nord — questo 
sempre piu concentrato e 
il Mezzogiorno sempre piu 
degradato e spopolato — 
tutto questo per la "Stam
pa", organo della FIAT, va 
sotto il nome di < svilup-
po ». 

Ora le citta scoppiano, 
scompaiono i confini con i 
paesi della cintura, nasco-
no le megalopoli. E la pro-
testa delle masse, che pa-
gano il prezzo di questo 
« sviluppo » con disagi in-
tollerabili, roonta ed esplo-
de. A Torino, dopo lo scio-
pero unitario dei fitti nel 
luglio scorso, si e prossimi 
a un incontro che vedra 
di fronte sindacati, ACLI, 
Comuni capoluogo e della 
cintura, forze democratiche 
da un lato, e padroni (FIAT 
in primo luogo), e rappre-
sentanti del governo, dal* 
l'altro, per affrontare il 
problema di come dare al-
loggio ai nuovi immigrate 
e alle altre migliaia che 
sta nchiamando il mono-
polio. 

Percio la "Stampa" della 
FIAT, che paventa regola-
mentazioni che possano n-
durre anche minima mente 
l'assolutismo delle sue seel-
te, lancia una otfensiva 
propagandistica per tentare 
di dimostrare che, piutto-
sto della stagnazione o del 
mancato sviluppo, c assai 
meglio avere citta conge-
stionate, dove pero ci sono 
industrie che assicurano 
una crescente occupa/ione. 
Si tratta di un argomento, 
che sebbene trattato con 
grande spregiudicatezza, 
mostra la corda demago-
gica. 

Nessuno e per la stagna
zione: l'ltalia ha ancora 
centinaia di migliaia di sen-
za lavoro fra cui molte mi
gliaia di giovani in cerca 
di una prima occupazione. 
Ma e'e sviluppo e svilup
po. Anche il genocidio dei 
pellerossa d'America da par
te dei « pioniers » che ne 
oceupavano le terre rapprc-
sento uno < sviluppo >. Jl 
problema e se lo sviluppo 
debba comportare necessa-
riamente una cosi grande 
somma di saenfici per milio
ni di persone, mediante 
1'ulteriore concentrazione di 
aree gia congestionate e la 
progressiva inabilita dei 
grandi centri urbani, crean-
do nel contempo problemi 
che sono quasi al limite del
la solubilita; oppure se non 
vi siano altre vie di svilup
po umanamente accettabih. 

La FIAT e per essa la 
"Stampa" sostiene che una 
dittatura di piano non ri-
tolve i problemi delle gran
di citta. Ma intanto le cit
ta sono diventate mostri 
proprio perche vi e stato 
un vuoto legislative (la 
mancata riforma urbanisti-
ca) un vuoto riempito pe
ro da illeciti scandalosi, co
me il sovvertimento dei 
piani regolatori e la specu-
lazione edilizia, o come il 
boom delle licenze edilizie 
in parte provocato dalla 
legge-ponte del 1967 col be-
neplacito delle amministra-
zioni locali di centro-sini-
stra. Un boom che nessun 
Paese ha mai registrato, se 
e vero come e vero che nel 
'68 sono state rilasciate li
cenze per la costruzione di 
oltre 9 milioni di vani. Li
cenze che — se non ver-
ranno revocate — in assen-
za di una adeguata legisla-
zione urbanistica, permet-
teranno all'edilma privata 
di procedere come in pas-
$ato, caoticamente, riem-
piendo di abitazioni gli ul-
timi spazi verdi delle cit
ta, ingolfando le «ban-
lieu», impoverendo ancor 

piu i gia poveri tessuti ur
bani, quanto a comfort e a 
servizi sociali indispensabi-
li per poter vivere ed abi-
tare. 

La crisi delle citta e 
per molti aspetti una le-
zione esemplare di quali 
guasti produce l'espansione 
monopolist ica. E ammoni-
sce che bisogna intrapren-
dere vie nuove per contra-
stare e rove*ciare la ten-
denza di sviluppo fin qui se 
guita, cominciando dai pro
blemi piu urgenti, degli af-
fitti, della casa, della piani-
ficazione urbanistica, dei 
trasporti, dei servizi socia
li (ospedali e scuole), og-
gi cosi acuti e non piu rin-
viabili. La metropoH sta 
generando la necropoli, per 
dirla con uno scrittore caro 
alia "Stampa", Mumford. 

E per cominciare blocco 
dei fitti ed equo canone. 
Ma cio non basta. Occorre 
colpire la rendita fondiaria, 
inseparabilmente intreccia-
ta col profitto monopolisti-
co, anche dircttamente (e 
si pensi solo alle immobi-
liari di emanazione FIAT o 
Pirelli). Ma occorre altresi 
arrivarc a misure di con-
trollo sui monopoli, con 
una diversa e nuova pro-
grammazione democratica. 
Occorre cioe prendere atto, 
anche da parte di quelle 
forze democratiche riottose 
di fronte alia realta, che 
una espansione guidata dal
la logica del profitto mono-
polistico e della rendita, 
non solo ha gettato le cit
ta in crisi, ma ha creato 
problemi insolubili entro 
questo stesso tipo di svi
luppo. 

Romolo Galimberti 

I /ex copitono della W e h n M c k t ha ripreso i l suo posto a Monaco dopo lo vacanzo - Dociao di criminali d i gatrro COOM la i 
chi importanti Holla polizia, aolla politico, noil a giustizia - « Nossuna traccia di vorgogna o di odio d i s i » • Un illominante saggio d i Horn Abosch 

Al mare ieri e oggi 

Al mar*, l«ri • oggl. Ma 
In modo rwllcalnwnte dl-
varso, corns moctrn la foto. 
Le due modcllt prtMntano 
due coshimi fattl • seHan-
fannl dl distant* I'uno dal-
I'altre; uno in crop* dl ny
lon stile 19*9, in cui I'au-
sterita della Dnea e gene-
rosamente compensate dal
la assoluta trasparenza del 
tessuto, l'altro degli inlzl 
del secolo, quando la cavi-
glia nuda era II massimo 
delle audacia sexy concesse 
alle belle bagnanti deU'epo-
ca. La collezione di costumi 
da bagno che un atelier di 
Londra ha fatto sftlare in 
passerella, ha permesso al 
pubblico di ricordare che 
anche il sole, in definitive, 
dewe serlepersl al flltrl del
la mode, trasparenti o no 
che tlano. 

Dal Mstro nimto 
MONACO DI BAV1ERA, seMembre 

Sono finite anche le vacanze di Matthias Defregger, il vescovo coadintore di Monaco e Frtoinga. II 
1" settembre, Matthias Def regger ho ripreso ad officiare in pnbblico. E' vescovo, e Ubero cHtadino, e 
iacensnrato, e prosciolto da ogni acensa; e lai non si sente « ne ginridicamente ne moralnaente reupontn 
bile della disgrazia di Filetto >: quindi perche non sarebbe dovuto tornare a dir messa fra i snoi fedeli? Anto
nio Barolini scrittore cristiano, ha scritto riferendosi a lui: «Non solo non si sente colpevole; ma si sente 
vittima ». Un altro, sulla ri vista di don Giovanni Rossi, ha precisato: « Non e tan to il problema dl una persons, 
quanto il problema di un sistema». E" proprio cosi: il vescovo Defregger. che nel 1944 lu capitano della 114* 
divisione cacciatori della Werrmacht, non si e pentito di un bel niente semplicemente perche nessuno pub pon-

tirsi di una cosa che consi-
dera giusta, ben fatta o, 
comunque, inevitabile an
che se dolorosa. 

In Italia e'e stato chi, come 
Manlio Lupinacci sul « Corrie-
re della Sera », ha lungamente 
disquisito sul pentimento che 
« ha un profondo valore reden-
tore, che tutto riscatta ». Que
sto scrittore ha arditamente 
asserito che «il pastorale nel-
la mano del vescovo Def regger 
dice a tutti i capitani Defreg-
ger che, se H pentimento li ha 
mondati, vi e per loro una so-
cieta che non li respinge come 
maledetti». 

Ormai tutti i lettori sanno 
cosa accadde a Filetto di Ca-
marda il 7 giugno 1944, dove 
furono trucidate 17 persona 
come rappresaglia ad una 
azione partigiana. Tutti san
no, anche, che fu il capitano 
Defregger colui che la sorte 
scelse quale comandante del
la strage. Ora, quasto coman
dante e vescovo. 

Ci sono tanti nazist! nella 

tare il « mea culpa » ? Alcuni 
cristiani sostengono che Mat
thias Defregger deve aver sof-
ferto « pene inenarrabili » do
po la • disgrazia » di Filetto. 
Mi permetto di non crederci. 
Sono le stesse parole e i fatti 
di Defregger vescovo che ren-
dono incredibile la sofferenza 
del soldato Defregger. 

Qualcuno parla di scanda-
lo? Andiamoci piano. Fu naii-
sta il giudice: fu naiista, ma-
gari, il vescovo; ma fu nazi
st a anche Kiesinger, il cancel-
here. Forse che Kiesinger e 
il presidente del Bundestag, 
Von Hassel, non hanno pochi 
giorni fa dichiarato che i neo-
nazisti della NPD sono dei 
bravi cittadini che si battono 
per 1'ordine? Forse che un al
tro ministro della Repubblica 
federale tedesca, Joseph 
Strauss, non ha, pure in que-
sti giorni, affermato cne le 
forze di sinistra riunite nella 
«opposizione extraparlamen-
tare » sono costituite da gente 

pubblica ammimstrazione, nel- | « che si comporta come bestie 
la polizia, nelle scuole. nello , e a cui non possono quindi 
esercito, nei ministeri, nel 
governo, che simili scoperte 
non fanno assolutamente piii 
sensazione. «Non fanno no-
tizia», si dice in gergo gior-
nalistico. Salvo che il bieco 
assassino non sia addirittura 
vescovo. 

Un momento. Bieco assas
sino? Matthias Defregger non 
si sogna neppure di esserlo 
stato. E con lui sono d'accor-
do il procuratore dello Stato, 
Dietrich Rahn, che ha esami-
nato il caso sotto la veste giu-
ridica; il cardinale Julius 
Doepfner, arcivescovo di Mo
naco, che ha, prima ancora del 
magistrato, studiato il caso 
sotto il profilo morale e re-
ligjoso; le centinaia di persone 
che in questi giorni hanno 
preso penna e carta per ester-
nare al vescovo Defregger la 
loro piena solidarieta. 

« Attaccando il capitano De
fregger — ha ammonito il ve
scovo Defregger dal video — 
si e voluto colpire il soldato 
tedesco di tutti i tempi, il sol
dato tedesco di ieri e di oggi. 
L'attacco contro la mia perso
na — eondotto da alcuni gior-
nali con metodi di solito riser-
vat i alle indagim contro i cri
minali, con metodi che sfiora-
no la legalita — e un attacco 
contro tutti i cittadini tede-
schi che riconoscono e apprez-
zano il valore delle tradizioni 
militari». 

Qualcuno si e indignato per 
questo « contrattacco ». Forse 
anche Manlio Lupinacci e'e rl-
masto male. Ma perche, nello 
anno di grazia 1969, Matthias 
Defregger avrebbe dovuto reci-

La bottega dei trucchi nel centro della vecchia Roma 

La f accia in tasca 
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Una nuova moda che ha visto il suo vero boom intorno a Pasqua — Barbe ffrrte nelle uovasorpresa — «Scusi, avrebbe un Onassis 

gia pronto...!» — CinouemHa Ike per una maschera: una voita vendevano solo i baffi — Una supertariffa P«r il faccione di Charlie Brown 

* Scusi. avrebbe un Onassis 
Qia pronto?...*. «Ben, pron
to no... sa, i un lavoro orti-
gianale, ma in cinque giorni 
lo facctamo tranquUlamen-
te... > € Allora lasciamo per-
d*re, mi dia un Frankstem... 
tanto. siamo li... ». 

Naturalmente si parla di 
facce: volti assolutamente 
nuovi, deturpati o radiosi, or-
rendi o fanciulleschi, di prc-
ferenza, comunque, almeno 
vetriolejjgiati. E non e'e bi-
sogno di « plastica >. Una ma
schera di gomma ntoccata da 
truccatori esperti e il gioco e 
fatto. Oddio, se qualcuno pro
prio insiste si pjo fare an
che un extra, un moncherino, 
una gambetta anchilosata, ma-
gari anche un uncino di ac-
ciaio-autentico-Krupp: le pos-
sibilita sono alquanto vaste, 
e i prezzi modici. 

La trovata, infatti, e tutta 
qui: una faccia nuova? Sem-
pHce, basta fare una paiseg-
giata al centro di Roma, ar
rivarc in via di Campo Mar-
zio, guardarsi intorno con fa
re circospetto e poi entrare 
nel negozio di Akssandro Ja-
coponi. Il quale, all'iniiio, ven-
deva aottanto barbe e baffl An-
ti; ora invece, basandoai aul- di sorpresa 

ros.periefi2a accumulata in 
qualche dnno di cinema, ha 
deciso di allargare il merca-
to e porta re sulla piazza i 
trucchi piu accessibili. 

Nei film, infatti, la masche
ra & cosa vecchia: il princi-
pio. salvo errori, fu Bond-007 
(toh, si riparla del vecchio 
James) a mostrare il trucco, 
poi John Houston si sbizzani 
facendo recitare in un film, 
maschcrati e assolutamente ir-
nconoscibili, cinque stelle di 
Hollywood. Ora basta pagare 
cinquemila lire per la masche
ra. altrettanto per la mano 
d'opera, piu il cerone, il truc
co, gli sfregi. i tatuaggi, le 
cicatrici, altri < abbellimenti » 
vari e uno si porta a casa mi
ster Hyde o, seoondo l casi, 
il dottor Jeckyll. 

O almeno dovrebbe essere 
cosi. Invece, a quanto pare, 
la maggior parte dei client] 
preferiace farsi fare la ma
schera del proprio volto (beh, 
magari togliamo una mezza 
dozzina danni e qualche ruga) 
mostrarla aUa moflie, agli 
amici, e quindi meUerla sotto 
la carnpana di vetro in *t-
tesa di nuovi incauti visitato-
ri cui strappare un gridolino 

Ma chi sono que*ti client)? 
Non troppi in verita, perche 
il negozio ha apcrto i batten 
ti da pochi mesi e perche il 
signor Jacoponi non spende un 
soldo per la pubbljcita. prefe-
rjsce che a fargli reclame sia
no gli stessi clienti. < L'eta 
media e sui 35-40 anni. i gio
vani non venaono, hanno altro 
da pensare.., c'4 anche qual
che aruianotto... di donne, per 
carita, neanche a parlarne: 
per le parrucche. i baffi finti 
da regalare ai fidanzati si, 
ma per le maschere forse si 
vergognano...». 

II procedimento per la fac
cia nuova e semplicissimo: la 
< base » 4 un leggero velo di 
plastica gommosa, che si ap
plies e toglie con grande fa-
cilita. su cui poi viene applica-
to il colore e gli ornament) 
preferiU. 

n guato dei clienti. putrop-
po, non e granche: Frankstein 
e Diabolik fanno la parte del 
leone, Onaniss ha un discrete 
auccesM, una volta qualcuno 
ha richiesto un Hitler, poi non 
e passsto a ritirorlo. Tempo 
fa si sono preaentaU tre di-
stinti signori: tutti volevano la 
maschera di Scarface, e e'e 
sUta qualcbe difOcolta perche 

le iricc sul \(>Ho di Al Capone 
erarui piutto-,to vnghe. Pasiati 
i cinque jiiurru rcgolamcntari 
sono tor licit! a prcndcrle, so-
no usciti bdldan/osi e sogghi-
gnantr. ma nessuno gli ha fat
to ra«i, I tomani non si stu-
piscono d.ivvcro per cosi 
poco. 

Un'altra \olta. uno ha chie-
sto e ottenuto il faccione di 
Charlie Brown: solo ha dovu
to pagare un supplemento per
che era davvero spropositato. 
L'uso che viene fatto delle 
mascbere rê ta misterioso: co
munque 11 piii delle volte ser
ve a ndare qualcbe speranza; 
in fin dei ennti il cliente clas-
»ico c quo Ho che, oltre a un 
viso ringiovanito. chiede anche 
una parrucca, i basettom, e 
magari la dentiera nuova. Inol-
tre, da qualche parte, sembra 
si usino ancora le feste in 
costume. 

II vero boom, comunque. il 
negozio di Campo Marzio lo 
ha avuto a Pasqua: una mol-
titudine di donne ha fatto a 
gara per procurarsi baffl e 
barbe finte (possibilmente ri-
sorgimentali) da meuere nel
le uova-sorpresa. Qualcuno le 
manda anche all'estero, ai pa-
renti lontani. E' assolutamen

te insospettabile il numero de
gli articoli che si \endono: an
che perche e diventato tanto 
chic farsi sci o sette paia di 
baffi diversi, secondo 1'occa-
sione, la serata, le circostan-
ze e le amicizic. Va forte il 
tipo contadino-loscano o vene-
to, come qucllo della vecchja 
birra, insomma. 

Ma I'avvenire ^ delle fac
ce. Di nso colorato (il piu 
tribali possibile), di cera (e-
sangui e vampireschc). e ap-
punto di gomma: Tunica diffl-
colta 6 inventare sfregi ade-
guati, cicatrici di almeno 24 
punti, deformazioni, mutilazio-
ni atroci. I) brutto e di mo
da. E le facce nuove sono 
destinate a un sicuro succes-
so, o almeno cosi si augura 
lo Jacoponi. In fondo i vantag-
gi sono tanti, la pelle non si 
sciupa e si riposa, non e'e 
biaogno di farsi la barba, e 
se uno la mattina ha voglia 
di mettersi a nuovo basta 
cercarsi in tasca e tirar fuo-
ri la faccia-fazzoletto. E se 
poi uno e proprio esigente per
che negargli le fattezze del 
Ion. Lupis, di CaHgUa, dl 
Petrucci o di Ferri? 

in* d* o. 

essere applicate leggi tatte per 
uomini»? 

I giornali tedeschi (e non 
solo quelli tedeschi) hanno 
scritto molto sul caso Defreg
ger e sul caso Doepfner. cioe 
associando nella colpa il car
dinale che sapeva ma ha chiuso 
un occhio. Sono state scritte 
anche, molte cose interessanti. 
« Tutto questo deriva dal fat
to » — ha detto ad esempio 
" Der Spiegel" — «che nella 
Chiesa non si dice no alia 
guerra e al militarismo». II 
fatto e che il no alia guerra 
e al militarismo non l'hanno 
detto in molti nella nuova 
Repubblica federale. Anzi. 
Qualche volta, fra i cittadini 
piu illuminati, si arriva a fare 
un distinguo: d'accordo, du
rante la guerra un certo nu
mero di tedeschi si e coperto 
d'infamia; son quelli delle SS 
o, addirittura, quelli di parti-
colari formazioni delle SS, del 
partito nazista o della polizia 
di sicurezza. Bravi ragazzi, 
invece, quelli delle Waffen-SS 
(le SS da combattimento) an
che se hanno sulla coscienza 
«disgrazie» come quella di 
Meina; bravissimi ragazzi quel
li della Wehrmacht (cioe lo 
esercito). Defregger era capi
tano della Wehrmacht, esegui-
va gli ordini perche lui inten-
de «l'obbedienza nel senso cne 
non debbono essere discuss! 
gli ordini dei superiori». Gli 
dissero di sparare sui citta
dini di Filetto e lui sparb; 
gli dissero di mettersl la divi-
sa da vescovo e lui se la mise. 

Sto leggendo qualcosa sui
te « qualita tedesche » in un 
libro di Henz Abosch («La 
Germania in movimento », che 
e stato pubblicato anche in 
Italia). «Nessuna traccia di 
vergogna o d'un odio di se 
ha lasciato lo sfacelo della 
Germania » 

E' un ritorno, sostiene lo 
scrittore antifascista, a un 
mondo primitivo fatto di « be
ne e di male »; la storia della 
Germania viene idealizzata. 
« La tendenza dominante » — 
afferma Abosch — «e quella 
di vedere in Hitler una ecce-
zione e nel nazismo il prodot-
to di un'infima minoranza 
piuttosto estranea al caratte-
re tedesco. Non si e mai vo
luto ammettere che Hitler e 
stato un prodotto della Ger
mania e che il suo regime h 
forse stato favorito da alcune 
delle qualita considerate come 
tipiche tedesche ». 

In questo mondo di « bene 
e di male» che posto puo 
avere il capitano Defregger? 
Karl Jaspers, il filosofo esl-
stenzialista morto nel febbraio 
scorso, disse che « lo stato na
zista era uno stato criminale, 
non uno stato che abbia com-
messo anche dei crimini». U 
cittadino tedesco aveva obbli-
go d'ubbidienza a questo sta
to criminale? Rischiava la pro
pria esistenza se rifiutava di 
prender parte ad uccisioni? 
« Si poteva essere mandati al 
fronte — afTermo il fllosofo te
desco — pero non si conosce 
nessun caso, in cui qualcuno 
che si fosse rifiutato di uc-
cidere o di prender parte ad 
uccisioni, ed avesse detto: 
"Non lo vogllo fare, datemi 
un altro Jncarico", abbia 
corso il rischlo di essere uc-
ciso». 

Come molti altri ufficiall 
tedeschi, come le SS, come 
gli sgentl della Gestapo, Mat
thias Defregger, invece, uc-
cise. Ubbidl agli ordini dl uno 
Stato criminale e dlvenne 
criminale. Ora e vescovo cos-
diutore dl queata grande dtta, 
cosi come altri ufficiall, cri
minal! della Wehrmacht o del
le SS sono uomini politic!, 
magiatrati, polisiotti. toldsti, 
bsnchleri. w tutto rsgolsra, 
e tutto lagitumo e Is loggo 
gli protegfe il soono • Is trsn-
quililU. 

Pkro Bianco 

II problema al centro del Sinodo 

episcopate dell'l 1 ottobre 

La Chiesa pub 
essere diretta 

collegialmente> ? « 

11 problema del rapporto tra 
autorita centrale e penfena 
nella Chte&a, tn dtscuastone 
gia dal Concilio, sara al cen
tro della riumone straordtna-
ria del Sinodo episcopate in 
programme per tl protstmo 
11 ottobre. 

In vtota di queata importan
ce riunione, le varie Confe
rence episcopall predispongo-
no le rispettive posixioni te-
nendo presenti, da una parte, 
il principio delta coUegialita 
affermato dalla Costituztone 
concUiare Lumen gentium e, 
dall'altra, il documento prepa-
ratorio approntato dalla com-
miMsione tinodale m cui si dir 
chiara che t vescovt riuniti in 
Sinodo hanno la facolta di 
fornire al Papa indicazioni, 
consign, i quali, perd, posso
no divenire legge per la Chie
sa solo se il Papa stesso li 
fara propri. Da cti> rtsulta che 
ti Sinodo, secondo il documen
to preparatorio, che si ispira 
al Motu proprio Apostolica 
Sollicitudo e al Regolamento 
Ordo synodi episcoporum di 
Paolo VI, ha carattere consul-
tivo e non deliberative 

Questa tesi e statu prospei-
tata come valida dal card. Ur
bani, nella sua qualita di pre
sidente della CE1, ai vescovi 
italiani rtumti a Roma in as-
semblea straordinaria dal 2 
settembre. II card. Urbani, 
tnoltre, ha preannunciato che 
si opporra al tentative, che 
sara fatto certamente da al
cuni vescovt, dt mtrodurre nel 
dibattito sinodale di ottobre 
temi non previsti dall'ordine 
del giorno come quello del ce-
hbato ecclesiastico e quello 
di un nuovo rapporto da in-
staurarsi tra vescovi e clero. 
St tratta dt due temi scottan-
ti che determinarono non po-
che polemtche al convegno dei 
vescovi europei svoltosi a Coi-
ra in Svizzera nel luglio 
scorso. 

II card. Urbani non ha sot-
tovalutato, nel suo discorso 
mtroduttivo, i problemi dt una 
piu diretta e larga partectpa-
ione dei vescovt e del clero 
alia vita della Chiesa purcM 
non si mstauri una opposizio
ne tra questi e il governo 
centrale e non venga messo 
in discussione il prtmato pon-
tificio. Insomma, la collegiali-
ta, per tl presidente delta CEI, 
non deve intaccare minima-
mente la sovranita del Papa, 
il quale non manchera di es
sere sempre piii aperto alle 
istanze delle Conferenze epi
scopall. 

Moderazione 
E toccato, poi, al gesuita 

Marranztm, in cartcato di tene-
re la relatione sul pumo stret-
tamente giuridico, sostenere 
che «la coUegialita episcopa
te non e pensabile senza l'u-
nione con il Papa* per cui 
«la stessa potesta universale 
dell or dine dei vescovi non 
pud esercitarsi senza il con-
senso del romano Pontefice ». 
Ed mftne. nil Sinodo e rap 
presentanza soltanto morale 
del Collegia (quindi non giu-
ridica e senza poteri concre-
ti) nonche" «una forma di 
esercizio di questa coUegiali
ta pur restando, di per se*, or
gano consultivo » tanto che le 
« eventuali delibere hanno va
lore solo per la ratilica del 
Papas. 

Evidentemente, le recenti Pi-
cende deU'Isolotto, che henna 
nuovamente fatto registrar* 
punti di contrasto tra comu-
nita parrocchiale « twseooo 
per un diverso modo di con-
cepire la Chiesa come popo-
lo di Dia, hanno eonsigUato 
moderazione inducendo anche 
presuli procressisti COOM i 
cardinali PeUegrtsto « Leroaro 
ad atteggiamenti moderoM, an
che te non soma wmcofi r*. 
fftiitosi iHfirsiiostl os par-
te dl questi e dl eitri of fine 
dt soUottneere la noossaMs «N 
WMO sosmMo pis /Tf oasis « 
conttnuo tra Curia e eeeeem* 

e tra questi e clero prima dt 
prendere decisioni tmportanti 
nella vita della Chiesa. 

II primate del Belgio, card. 
Suenens, i vescovi olandesi, te
deschi e una larga parte dt 
quelli americani sostengono, 
infatti, che se ci fosse stato 
uno scambio di idee prevents 
vo. il Papa non avrebbe con-
ceptto I'enctelica Humana* vi
tas con una impostatione che 
ha suscitato aspre potemtche 
in tutto il mondo cattolico e 
cristiano. Lo stesso discorso 
vale per il documento panto-
ficio sul celibato ecclesiastico. 

Partecipaziont 
Partendo da questi esempi, 

ultimi in ordine di tempo, i 
vescovi progressisti rcclama-
no, m un documento rtmesso 
in questi giorni alia segrete-
ria del Sinodo, una «parted-
pazione attiva dei vescovi al
le decisioni importanti dellm 

S. Sede che rtavardano ta Chie
sa interas e sostengono che, 
proprio neU'interesse del mon
do cattolico, «il sovrano pon
tefice non trattt i problemi 
piu importanti se non dopo 
aver mteso il sinodo dei ve
scovi o le Conferenze eptsco-
pali». E' opportune che mla 
Sede apostolica faccia conoece-
re alle Conferenze episcopall 
i documenti e i decreti sutle 
questioni concernenti la Chie
sa universale, prima di pub-
blicarli » e che M il Sinodo sia 
convocato piii di frequente B, 

Lo schema della commis-
sione preparatoria sostiene, in
vece, proprio il contrario. Pre-
mette che il «coordtnamento 
rtchiede lo scambio recipro-
co e tempettivo di mforma-
ziont e di documenti e una 
mutua confidenza*. ma ag-
gtunge: • E' conveniente che 
le Conferenze episcopall, pri
ma dt pubbltcare una dichia-
dazione, richiedano preventive-
mente che cosa ne pensa la 
Santa Sede*. 

Insomma, si accettano t con
sign dei vescovi, ma si tende, 
soprattutto. a controUame la 
intziativa a UveUo locale e na-
zionale. Si dice che i vesco
vi non devono essere ptu dei 
prefetti della Curia e, poi, que
sta funzkme viene demandata 
ai presidenti deUe Conferenze 
episcopall 

Cto e dtmostrata anche dal 
fatto che in ottobre e stata 
convocata I assembled straor
dinaria dei vescovi e non quel
la generale. Mentre quest'ul
tima prevede la partecipazio-
ne di delegati eletti dalle Con
ferenze episcopali in numero 
proporzUmale alia loro impor-
tanza numerica (I'assembiea 
del 1967 fu di questo tipo con 
153 delegati e cred non pochi 
problemi per il potere centra
le un po' come il ConciUo), 
I assemblea straordinaria di 
ottobre comprende solo i pre-
sidentt deUe Conference epi
scopali, i Patriarchi « i cardi
nali responsebili di dtcasteri. 
II Papa ha optato per questo 
tipo di Sinodo per evitare 
che l'altro. proprio perche" piu 
numeroso e a carattere eletti-
vo, fosse ptu rappresentemo 
delta base e meno controUa-
bile in un momento essmi dm-
licato per la Chiesa. 

Questa tatties pero, mm 
****** J •offoeare problemi 
gia in discussione e tut queii 
esistono gia positkmi differen-
s*ate ed una opposizione eg-
guerrua che ha come tedmr 
il presMgeoeo primate del Bel
gio, u primate d'Olendm cerdi-
note Mfrmk e molt 
progressisti. Hon i 
che U Papa, ter% 
un qruppo dt petleermi, he <*f-
to Vocceeio 
non eeogermre t 
dividual* e e 
re in teem 
U festo eke m hturem m 
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