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UOFO IL SINODO DEI VESCOVl 

L'opinione di un sacerdote 
su alcuni problemi di fondo 

della chiesa cattolica 
II primate papale, I'autonomia delle chiese lecafi e la cellegialitt 
episcepale — Come si presenta oggi il processe ti secelarizzazieiie 

Un sacerdote. don Niko
la; Bclich, ci ha inviato 
il seguente articolo sul 
Sinodo e il problema del 
rapporto tra primato pa-
pale, astonomia delle 
chiese locali e collegia-
Hid episcopate: 

Tutto il mondo ha potuto 
sssistere ultimamente al fal-
limcnte del Sinodo cfae, per 
sedici giorai. ha raccolto a 
Roma, intorno a Paolo VI, 
le rappresentanze dell'epi-
tcopato cattolico. Due sono 
state le deliberaziom di ri-
lievo, l'impegno a riunire il 
Sinodo ogni due anni e l'isti-
tuzione di un segretariato 
permanente dello stesso con 
sede in Roma, accanto al 
Papa. 

II problema fondamentale 
delle relazioni tra primato 
del Papa e collegialita del-
l'episcopato, tra governo cen-
trale e autonomic delle chie
se locali, almeno a livello 
nazionale, in una parola tra 
autorita e liberta, rimasto 
insoiuto, e stato affidato alia 
Commissione teologica inter-
nazionale per < un approfon-
dimento dottrinale ». 

A nostro awiso, il proble-
ma, oggi, non pud essere 
risolto che a questa unica 
condizione: l'accettazione, da 
parte della teologia, della 
storicita della verita. E' ne-
cessario riconoseere alia ve
rita un « Sitz im Lebem > nei 
dati sociologies ed antropolo-
gici, se non la si vuole pri-
vare di un sup elemento 
essenziale, il piu importante, 
la sua attitud-ine ad essere 
compresa e realizzata dalla 
chiesa e dall'umanita di oggi. 
La f attibilita e la verifies del
la verita, e il suo elemento 
strutturale. La concezione 
del carattere storico della 
verita e uno dei punti di 
incontro della filosofia con-
temporanea con il pensiero 
biblko. 

Verita 
e fedelta 

La teologia e la filosofia 
vanno intese come la com' 
prensione del dinamismo, 
del finaliemo umano della 
storia, per prenderne, nelle 
nostre mani, la responsabi-
lita, per metterei in condi
zione di vivere, responsabil-
mente, in funzione della ere-
scita umana della storia, 
perehe la earatteristica pro
pria della nozione biblica di 
verita e che easa sia non so-
lamente conosciuta ed affer-
mata, ma anche praticata. 
Una verita che non possa 
essere praticata non e ve
rita. Verita e fedelta sono 
cosl strettamente legate che 
per esse si deve intendere 
•empre e solo qualcosa che 
si produce o si produrra nel 
tempo. La verita, pertanto, 
e un avvenimento, un feno
meno storico. 

Tutti sanno che questa e 
anche la concezione marxi-
sta della verita: «II difetto 
capitate di tutto il mate-
rialismo paesato, compreso 
quello di Feuerbach — cosl 
Marx nelle Glosse a Feuer-
bach —, e che il termine 
del pensiero, la realta, il sen-
si bile, e stato concepito sotto 
forma di oggetto o di intui-
zione, e non gia come atti
vita sensitiva umana, come 
praxis. I filosoH hanno sol-
tanto variamente interpreta-
to il mondo, ma si tratta di 
cambiarlo ». Una verita che 
non sia contemporanea, nel 
sense che non possa essere 
praticata dagli uomini di 
oggi, giunti ad un partico
lare grado di sviluppo de-Ha 
coscienza e della civilta, non 
e verita, e solo una illusion*. 
Fallace rllusione — oggi — 
e la pretesa « verita > del 
primato romano-

L'autorita pontificia, inte-
aa in termini di primato che, 
nel corso dei secoli, ha vo-
luto significare comando, do-
minio ed imposizione ed ha 
richiesto, nell' altra parte, 
solo obbedienza, non e ve
rita perehe non e piu con-
temporanea, cioe non pu6 
essere accettata e praticata 
in ateun mode, oggi. E come 
lo potrebbe nel nostro mon
do che ha visto la meravi-
fliosa esplosione della co
scienza a tutti i livelli, da 
quello individuate a quello 
nazionale? Oggi, ogni uomo 
awerte la sua «irripetibile 
originalita >, sa di essere uni-
eo e miovo aJ mondo nei 
confront! dei miliardi di 
uomini che sono esistiti, 
che esistono ed esisteranno. 
Quando la parola di Dio en-
tra in dialogo con la cotcien-
za individuals, non distrug-
ge il suo panicolare modo 
di essere ma vi suscita, 
ta corri«pondenza di quella 
particolare concretezza, una 
nuova riaonanza cb# non tro-
va IHicuaie in xtmxu altro 

L'autorita papale, preten-
dendo ancora oggi di irapor-
re la sua particolare inter* 
pretazione della Parola, im-
pedisce al criatiano di por-
tare H suo originate contri-
buto alia comprenaione ed 
alia pratka del cristianesi-
mo. Con tale pretesa l'auto
rita gerarchica non solo pro
duce cristiani in serie, sen-
za vita, ottusi, inconcludenti, 
incapaci di pensare e di vi
vere in maniera original-
mente cristiana, ma indebo-
lisce la stessa fede, privando 
la Parola degli mnumerevoli 
riflessi personaU, attraverso 
i quali si potrebbe scopru-e 
1'amorosa bonta e 1'infmita 
potenza di Dio. 

Ma un individuo cresce e 
arricchisce se stesso nella 
comunione con gli altri in-
dividui, oggi anch'essi con-
sapevoli della propria origi
nalita, con i quali egli con 
corre a formare la coscien-
za del suo popolo. 

Il processo storico di etnan-
cipazione dei popoli e con-
comitante ad risveglio della 
coscienza individuale. Come 
tutti i popoli oggi avvertono 
1'ansia di essere creatori del
la storia, portando il proprio 
contributo aiHa formazione 
della coscienza mondiale che 
e poi respressione della co
scienza umana nella sua to
tality, cosl tutte le chiese 
nazionali vogliono portare il 
loro autentico contributo alia 
formazione della coscienza 
cristiana che deve, pertanto, 
essere il risultato dell'inte-
grazione, senza negazione, di 
tutte le coscienze nazionali 
e non il frutto di una auto-
ritaria tmposizione daH'alto 
che mortifichi respressione 
della risonanza originale che 
ha la Parola neila rinaia co
scienza di ogni popolo. Cre-
diamo ehe come ci sono le 
vie nazionali »1 socialiflfno, 
cosl ci devono essere le vie 
nazionali al cristianesuno. 

II primato pontificio, ki-
teso come autorita euprema 
ed inftUrbklrta del vescovo 
di Roma, e un impedimento 
alia ereacita della coscienza 
cristiana in oonformita con 
le prerogative nazionali di 
ogni popolo. Ne quelle pre
rogative vengono rispettate 
concedendo Tuso delle lingue 
e dei ritmi propri nella ce-
lebrazione dei riti... Si tratta 
di un inganno. E' la nuova 
interpretamone della Parola, 
in conformity del grado di 
sviluppo della coscienza e 
della civilta, associata al ri-
fiuto di una tradizione lati-
na, greca o medievale, op-
primente gli impwtei gene-
rosi dei popoli nuovi, che 
assicura il rispetto deFl'ori-
ginalita del contributo <h 
ogni popolo aila realizzazio-
ne del cristianesimo. 

II vero, diremmo l'unico, 
scopo dell'autorita del Papa, 
come vertice della chiesa, e 
quello di stimolare la reale 
crescita dell'autonomia delle 
chiese locali, autonomia an 
che in eampo teologico e 
dommatico, contro una tra
dizione conciliate ehe sa 
troppo di ragione greca. 

raggiunto tl suo scopo. Pao
lo VI, che teme di rinunciare 
al primato della chiesa di 
Roma sulle altre chiese, e 
come quella mamma che sof-
fre perehe il figlio, cHven-
tato adulto, non ha piu biso-
gno della sua opera: cioe e 
la mamma che non ha ca
pita che Tunico scopo deHa 
sua opera era di aiutare il 
figlio a raggiungere la sua 
maturita, 

Dove vanno a finire cosl 
le verita absolute, necessa-
rie, eternamente valide, fon-
date sulle essenze immuta-
bili e sulla rivelazione? 

La creativita 
umana 

Travaglio 
storico 

Nel riconoscimento, nel ri
spetto e nella valorizzazione 
di una autentica autonomia 
delle varie chiese locali pren-
de significato la collegialita, 
la direzione o governo colle-
giale della chiesa da parte 
dei vescovi. II collegio dei 
vescovi, come portatore del
le esperienze teologiche e 
pratiche di ogni chiesa, puo 
rendere partecipe la chiesa 
universale dei valori e dei 
contenuti della coscienza cri
stiana nazionale. 

II primato del Papa po
trebbe ancora avere un sen
se neilo stimolare la presa 
di coscienza dei vari popoli. 
la crescita dei valori genuini 
di ogni chiesa locale per ar-
rivare al suo termine, alia 
sua fine: che la chiesa si 
autogoverni attraverso il col
legio dei vescovi eletti dal 
basso, cioe dalle membra del 
Corpo di Cristo, troppo spes-
so mortificate dalle pretese 
romsne. II governo coUegiale 
della chiesa, quindi, e il frut
to di un travaglio della sto
ria, attraverso il quale le va
rie chiese hanno preso co
scienza del proprio valore e 
sono entrate in una fortifi-
cante, reciproca comunione 
tra di loro. Perci6 condiao-
ne del primato del Papa, 
come del resto di ogni auto
rita che venga daH'alto, 
e l'immaturita degli altri... 
quando questi hanno rag
giunto 1'eta adults, matura, 
com'e, oggi, l'eta del mondo 
e della chiesa (nessuno pu6 
negare la maturita del po-
7~,\? di Dio), l'autorita del 
Papa non ha piu senso, ha 
perso ix suo sif nilicato, ha 

Anzitutto conviene sottoli-
neare subito che la tendenza 
fondamentale della filosofia 
contemporanea sta nel per-
cepire la natura slorica del
la verita, nel concepire l'es-
sere come il tempo e il tem
po come I'essere. C46 scatu-
risce necessariamente dalla 
concezione dinamica, evolu-
tiva della realta che e frut
to, oltre che delle scienze 
come la biologia, la paleon-
tologia, l'astrofisica, anche 
dell' approfondimento bibli-
co, contro una concezione 
statica fondata sulle essenze 
eterne ed immutabili. La sto
ria allora non e una sempli-
ce modificazione di una es-
senza o di una verita eterna, 
ma non e'e verita se non 
quella che costruisce, attra
verso lo aforzo dei secoli, la 
creativita umana. Alia veri-
ta-epettacolo da contemplare, 
si sostituisee la verita come 
creazione della liberta del-
1'uomo. 

Quanto poi alia Rivelazio
ne, a Matteo e Giovanni che 
sembrano fondare tl primato 
del Papa bisogna dire che 
quella e una parola sdatta 
aH'immaturita di una chiesa 
e di una umanita non anco
ra adulta. Se proprio dalla 
Bibbia ci viene il concetto di 
progresso, di final ismo uma
no della storia, perehe fer-
mare la rivelazione ad una 
epoca in cui 1'uomo non 
era cresciuto com'e cresciuto 
oggi? Si deve ammettere una 
Parola, una Rivelazione nuo
va, presente attualmente nel
la storia che ha sostituito la 
parola, morta per il mondo 
di oggi. di duemila anni fa. 
Se cristianesimo vuol dire 
guardare avanti, marcia in 
avanti dell'umanita verso le 
ultime cose..., la credenza in 
una rivelazione chiusa defi-
nitivamente can l'ultimo apo-
stolo e segno di una nostal
gia del passato, che mortifi-
ca 1'ansia del nuovo propria 
del orietianesimo e che vuol 
formare la storia ad un pun-
to del suo sviluppo. 

La Parol a oggi e presente 
nella storia con un linguag-
gio nuovo, come quello dei 
rivoluzionari dell'800, come 
quello di Marx, quello della 
classe operaia, dei movi-
menti di liberazione nazio
nali che continuano — tut
ti — il processo evolutivo 
della rivelazione e della sto
ria iniziatosi con i profeti 
del Vecchio e Nuovo Testa-
mento. Si tratta, in altri ter
mini, di sapere c voler ca-
pire che il processo di seco-
larizzazione non e solo una 
ideologia ma coinvolge la 
storia della evoluzione del 
mondo fin nelle sue ultime 
maglie. Questo processo di 
secolarizzazione, che ci sem-
bra il culmine della rive
lazione. ha trovato la sua 
espressione piu forte nel 
pensiero di K. Marx e nei 
movimenti di liberazione che 
sono \n linea con le premes-
se evanReliche piu che la 
teolocia e l'azione della Chie
sa, alleata tante volte ed in 
tante maniere al capitalismo, 
alio sfruttamento ed al co-
lonialismo. 

Per concludere diciamo 
che la verita del rapporto 
tra primato papale e colle
gialita episcopale non si ri-
cava ne dall'analisi dei ter
mini astratti, ne dail'esegesi 
di una parola morta, ma dal-
resigenza di contemporanei
ty che deve avere la solu-
zione del problema. Voglia-
mo dire che la soluzione del 
problema non nascera dalla 
coiKiderazione e daH'appro-
fondknento di «ok> due ter
mini, autorita del Papa e 
collegialita dei vescovi; bjso-
gna aggiumtere un terzo ter
mine, il piu Importante. il 
mondo attuale che vuol dire 
grade attuale di sviluppo 
della civilta e della coscien
za. Ne questo signifies con-
formismo della verita alia 
civilta, perehe per civilta si 
deve intendere aoprattutto le 
istanze evolutive in essa na-
scoste e che la verita deve 
portare a maturazione. 

den Nikoiaj Balkh 

Drammatica testimonianza di un*avvocatessa romana che 
ha assistito ai processi al tribunate militare di Atene 

CONDANNATA A 43 ANNI DI CARCERE 
UNA RAGAZZA CHE NE HA SOLTANTO 23 

U fre senteitze contro Calliope T$ebelicu - 31 anni a Margherita Yoroli, ventiduenne - « Nell'aula ci si rende conto del-

resisfenza di due Grecie, divise do un solco incolmobile » - Chiesto I'intervento del Consiglio nazionale forense italiano 

«Uomini contro » sulPAltipiano 

<i, «<*•>, 

:^k^ :**r 

Sono quest* I* prims Immagini, giunts in Italia, dsl nuovo film che Francesco Roil »ta raalizzando in Jugoslavia, a il 
cui tltolo provvisorio a c Ucmini contro». Si tratta dalla impegnativa varslons cinamatografica dal bolliuimo libro di 
Emilio Luuu « U n anno luM'Altipiano»: testimonianza angosciosa e satiric* di quella tragadia coilettiva che fu la 
«grand* guerra » sul front* italiano. Nelle foto: una sc*na di m n u (sopra); e, (sottio il regista Rati con i'attor* Alain 
Cuny, n*i panni d'un foriennato alto ufficiale, le cui ditattrosa * Iniziative» provocano ecatombl fra le nottr* truppe. 

Vivace dibattito alia presidenza della Lega 

I comunisti jugoslavi 
discutono sullo sciopero 

DAI nostro corritpondente 
BELGRADO. 20. 

Perehe in una societa dove 
esiste l'autogestione gli ope-

| rai scioperano quando essi 
stessi sono i proprietari del 
mezzi di produzione? Quali le 
cause? E soprattutto quwli 
le misure da prendere? Que
sti e altri interrogate i sono 
Statl posti in una recentc 
riunione della presidenza del
la Lega dei comunisti jugo
slavi. Secondo la legge Jugo
slavs. gli scioperi non sono 
vietati. anche se non sono 
regolamentati da un'apposita 
legisiazkme perehe, come o 
stato ricordato. il lavoratorf 
in questi paesi «secondo il 
partito gode di diritti ben piu 
alti di quanto non possa es 
sere il dint to di sciopero v. 
Ed e per questo che di fron-
te a un fenomeno del gene re 
molte sono state le perples-
sita di natura teorica e po
litics, data la novita del pro
blema per un partito comuni-
sta che opera al vertice del
lo Stato. 

«Gli scioperi nel mondo 
capitalists sono sempre pro 
vocati dai conflttti di classe. 
da noi, al contrario, le inter-
ruzioni del iavoro si espnmo 
no neH'ambito di una sola 
classe, neH'ambito del siste-
ma in cui proprio la classe 
operaia e la forza dominante 
e il fattore propulsivo del 
progresso». ha affermato il 
compagno Cervenkoski, intro-
ducendo la discussione alia 
riunione della presidenza del
la Lega. Egli ha precisa.o 
pero che < i comunisti jugo
slavi hanno da tempo abban-
donato l'illusione che una so-
cieta socialists si possa svi-
luppare senza conflitti >, e 
ha criticato coloro i quali. 
sia a oriente che a oecidente, 
giudicano gli scioperi secondo 
un'impostazione dogmatics s 
come « se ogni sciopero nella 
•ocieU aociaJisU fosse ops-

r.i del iieinieo ». 
Secondo la relazione alcune 

delle cause fondamentali del 
manifestarsi del dissenso at
traverso questa forma sono: 
1) il segno di una reazione 
contro decisioni che vengono 
adottate a I <li sopra o dietro 
le spalle della classe operaia; 
2) l'arbitno burocratico e tut
te le forme di manipolazione 
ttcnocratica che si nascondo 
no dietro le teorie dcirerTl-
cienza e del razionalismo 
economico; 3) la lotta con
tro coloro che cercano di 
sminuire c di mettere in 
secondo piano l'autogestione. 

Certo, ciueste cause sono ai 
margini del complesso dei 
success] rnggiunti con la so-
cicta socialist;!, ma non deb-
bono pero essere sottovaluta-
le e non e qumdi un caso 
che su questo tema si e aper-
to il dibattito e la riflessio-
ne nel partito comunjsta ju 
gosla*. > Nel dibattito che Ivi 
preced ito l'ultima riunione 
della presidenza. si sono ma- I 

nifestate diverse opinioni sul 
fenomeno dello sciopero. Una 
e quella di coloro decisamen-
te contrari, i quali ritengono 
che l'autogestione offra am
ple e definitive possibility per 
la soluzione di qualsiasi pro 
blema e controversy che si 
manifestmo all'inttrno della 
classe operaia. La swnnda. 
che semhra prevalere. pur non 
esaltando queste rnanifesta^io-
ni di dissenso, le considera 
utili perehe mettono in luc_> 
alcune carenze nell'applica 
zione dell'autogestione ope
raia. 

A quanto e apparsn dal di
battito e dagli articoli della 
stampa, sembra prevalere un 
indinzzo che va nel senso 
della comprensione delle cau
se per cui si manifestano gli 
scio|>eri e dello studio delle 
misure da approntarc per eli
minate. In definitiva. si con-

siderano le « cessazioni del 
Iavoro », in una socicta socia-
lista autoge.itita come quella 
jugoslava, una conseguenza 

delle situa/.ioni di conflitto 
«di cui neanche la nostra 
vicieta e immune *. « Special-
mente. come ha affermato 
tempo fa l'organo dei sinda-
cati jugoslavi. RAD. quando 
il meccanismo dell'autogestio-
ne ba«e a vuoto. 

Come abbiamo detto, il di-
hattito continua nella I^ga 
dei comunisti jugoslavi e in 
tutte le altre orgamzzazioni 
politichc e sindacali e le de
cisioni saranno prese in una 
prossima riunione della pre
sidenza del partito dopo l e 
same delle conclusion! cui ar-
nvera un'apposita commissk)-
ne, la quale deve compiere 
< un'analisi dettagliata del 
fenomeno e proporre un at-
teggiamento concreto contro 
le tendenze nocive e anche 
perirolose di gruppi tecnocra-
tico burocratici. i quali non 
mirano ad altro che a norre 
in forse e persino a soppri-
mere l'autogestione >. 

Franco Petrone 

Continuano i processi ter-
ronstid davanti al tribuale 
militsre di Atene. La scorss 
settimsna questo tribunaJe hs 
condannato a due ergastoli il 
compagno Dtmitri Benas, sem-
bro del CC del PC Greco e 
segretario generale della Gio-
ventu Lambrakis, e aJl'ergasto-
lo il compagno Lefteris Kolo-
vos. dirigente dell'EDA, men-
tre decine di altri compagni. 
tutti militant! comunisti del 
Fronte Patriottico. sono statt 
condannati a pene varianti 
tra i 15 e i 20 anni di carcere. 
A questi processi e stato pre
sente in aula, tra i familiari 
degli imputati ed alcuni rap-
presentanti della stampa este
rs, insieme al collega fran-
cese RB.. l'aw. L.d.G., della 
Sezione Romana della Asso-
ciaztone Italians dei Giuristl 
Democratici. Si e voluto cosl 
manifestsre la solidurieta dei 
democratici non soltanto ver
so i nostri compagni, i co-
raggiosi militanti dells Resi-
stenza greca contro la dittatu-
ra militare, ma anche verso 
i loro difensori, gli awocatl 
di Atene. i quali fanno il loro 
dovere in condirioni estrema-
mente difficili. Per motivt che 
il lettore intuira, evitiamo di 
pubblicare i nomi degli av-
vocati che hanno seguito il 
processo. 

«Atene, questa volta 17>o 
trovata diversa », ci ha detto 
l'aw. L.d.G., che non e al 
suo primo viaggio nella ca-
pitale greca. «C'e nell'aria 
un clima di tensione e di 
paura. Nessuno appoggia i co-
lonnelli. Non parliamo dei 
comunisti e dei democratici 
in generate, ma nemmeno i 
seguaci dei partiti di destra. 
I greet non sono nd quslun-
quisti. ne rassegnati. 

«II tassinaro che mi portO 
il primo giorno al tribunale 
militsre, fermo la sua mac-
china a 200 metri lontano dal-
l'ingresso. "E* la che deve 
andare", mi disss con una 
leggers mosss della testa, 
preoccupato. ma calmo. Da
vanti al tribunale e'era una 
piccola folia: gente che la-
sciavs sll'ingresso le carte di 
identity prims di entrare nel-
l'edlfido. Ms Is piccola aula 
era gt* affollata da un im-
ponente numero di polizlot-
ti e di militari in divisa. 

« Abituata alia sollecitudine 
dei greci, rimani sorpresa dal
la roxzeza dei poliziotti, che 
ad ogni passo tendono le ma
ni per impedirti ringresso, 
ritirandole poi, InfastidUi, al-
1'udito della "magics" pa
rola: " Sono un awocato, so
no italiana". Ck>stretta a ri-
petere la tua qualifica a tan-
ti poliziotti, finisci per es
sere mvasa da una sensazione 
di mslessere e di inquietudi-
ne, come se tosti caduta in 
una trappola da dove e ormai 
difficile uscirne. In aula nes
suno ti vuole parlare, nem
meno gli awocati o i gioma-
listi greci, i quali ad un trat-
to, hi questo paese noto co
me poliglotto per eccellenza, 
ti dichiarano seccamente di 
non conoscere alcuna lingua 
straniera, ne l'inglese, ne il 
francese. 

« Prima che iniziasse il pro
cesso a Benas e Kolovos — 
aggiunge l'awocato L.d.G. — 
sono state processate due ra-
gazze, militanti anche esse 
del Fronte Patriottico. Era 

Due operoi 
romani 

muoiono 
a Toronto per 
uno esplosione 

Due operal remani, Naz*r*ne 
Gloria, 30 anni, * Mario Csllorl, 
25 *nnl, hanno porduto ia vita 
a T*r*nlo, all'l4rotcalo militare 
t Luigi Bologna », nel Mar Pic
colo, dove ttavano in*t*|l*ndo 
per conto di un* dIHa 4*11* Ca
pital* I nuovi implant! per la 
cucina a naft*: un altro roma
no, Arturo Di Vlzia, he ripor-
tate toltanto qwalche uttione 
alio man). 

II tragic* Inferhini* Mil Iavo
ro ti 4 v*rlncato In tegult* alio 
ecoppio improvvlie di un $*r-
bstoio dl naft*. 

0CG| gli squali 
« Nel s i s t e m a economico 

•'•^attuale prevlsto dal
la Costituzione, prosegue 
la note., 11 problems della 
cass come ogni altro pro
blema e affidato si gioco 
deU'economis di mercsto. 
Si creino le condlstonl per 
una maggiors attivita edi-
lizia e le esse non msnehe-
ranno: la concorrenss var-
ra poi a portare il livello 
degli sffitti si punto squo». 

Questo pa$$o, sscondo 
quanto pubblicava ieri e 24 
Ore », fa parte di una no-
ta della ConfHutustria de
dicate al problema delta 
cata e alio sciopero di 
mercoledl, ed e un vero 
peccato che Vetprestione 

« taccia di bronzo » sia gia 
stata mventata, perehe 
questa sarebbe stata la 
volta buona per inaugurar
ia. esplota, piii che fiori-
ta. da queste parole degli 
tnduMtrialt, t quali vorreb-
bero vedere create e le 
condition! per una mag-
giore attivita ediliiia ». Po-
vere vittime. L* attivita 
ediltzia», soprattutto nei 
maggiori centri, appartiene 
ormai esclusivamente ai 
grandi gruppi finaneiart 
Setsun privato, prowedu-
to di meiti modem o an
che toltanto medi, e in 
grado oggi di cottrutre ca
se: ci poglkmo o i miliar
di deOo Stato o quelli del* 

le strapotentt tmmobilia-
ri, e siccome lo Stato non 
ha mai saputo o voluto tn-
tervenkre, come era suo 
dovere, ci hanno pentato 
t grandi cottruttori che 
hanno fatto tutto cid che 
hanno voluto, col suoH, 
con le costruttoni, con i 
prezzi. disattendendo le 
leggi, eludendole, corrom-
pendo, prevaricando, tfrut-
tando. E adeseo eccoll qua, 
i povertni, a invocare tie 
coMdizioni per una maggio-
re attMU*. etfUsciaa, corns 
a dire: *Non abbiamo 
mangiato abbatUmea. Deft, 
consentiteci di reetare an
cora a taoola, e anet met-
tetect m ctmditkmi di «s> 

trirct sempre meglio e di 
piu. Ci pensera poi la con-
correnea a regolare il no
stro appettto* 

Ma quale concorrenta? 
Quella t Ubera s, doe la 
concorrenaa tra loro, cioe 
la concorrenaa tra gli 
squall Quella concorren
aa m form della quale co-
ttruiacono soltanto cote di 
lusso e si accordano per 
tenerte sfitte pur di non 
diminutre i preset. Ma 
adesso vorrebbero di piu. 
Forte gtt ptacereboe che i 
baraccatt $1 recaeeero m 
delegaekme a ringramtarli 
di non avergti portato vis 
anche le bmrocche. 

impressionante la fermesss 
con Is quale hanno aifron-
tato i tentstivi del president* 
della Corte di impedire loro 
di denunciare le sevizie alls 
quali erano state sottoposte 
durante la fase istruttoria. 
In una pausa mi awicinai ad 
una di loro, e poggiai la mia 
mano sulla sua. Intervenne 
un poliriotto e con una spin-
ta mi allontano brutalmente 
da lei; alia ripresa del pro
cesso, quando gli imputati 
ritomarono in aula. Is rs-
gazza mi fece da lontano un 
cenno con la tests e mi sor-
rise. come se fossimo vec-
chie amiche. E' stata coo-
dannata a 17 anni di carce
re. Lo stesso tribunale I'ave-
va condannata a 16 anni di 
carcere il 7 gennaio di que-
st'anno. II tribunale militare 
di Larissa le aveva dato al
tri dieci anni di carcere in 
maggio. In totale 43 anni di 
carcere ad una ragazza che 
n«* ha 23. Si chiama Calliope 
Tsebelicu. La sua compagna, 
Margherita Yarali. ventiduen
ne. e stata condannata a 15 
anni di carcere. E con 16 anni 
ncevuti il 7 gennaio, fanno 31 
anni di carcere. 

«E' soltanto 11, nell'aula. 
quando comincia il processo 
— racconta ancora l'aw. 
L.d.G. — che ti rendl conto 
dell'esistenza di due Grecie, 
completamente diverse una 
dall'altra e divise tra di loro 
da un prof ondo, incolmablle 
solco: da una parte sono lo
ro, il regime, il tribunale, 
i giudici, il procuratore del 
re. i poliziotti, i de la tori. Coi 
volti impietriti, con lo sguar-
do oscuro, duri, disumaniz-
zati, travagliati, direi, da un 
inesorsbile senso di colpa. 
Si direbbe che sono loro gli 
imputati, i colpevoli. E lo 
sono dawero. Se non fosse 
1'America con la sua sesta 
Flotta ormeggiata nel porto 
del Pireo. se non fosse la 
divisione del mondo in bloc-
c.hi contrsppoati, i colonnelH 
non avrebbero nemmeno oss-
to il loro colpo di Stato. 
Dall'altra parte sta l'altra 
Grecia, civile, amante di li
berta: sono gli imputati, gli 
awocati, i familiari. Disin-
volti, dignitosi, sorridsnti, si-
curi di se, sfirontaoo il tri
bunale con una calms che tl 
lascia sbalordita. E allora 
incominci a cspire che non 
sei veramente sols, isolsts in 
mezzo sd una mares dl poll-
ziotti. 

« Di quello che Benas e gli 
altri imputati hanno detto si 
tribunale, non ne psrlerb, 
perehe so che i giomali ban-
no riportato le loro dichia-
razioni. Ma debbo aggiunge-
re che mi ha impressionato 
la loro forte personality. In 
un discorso sobrio, pacsto, 
senza nessuna enfasi, hanno 
difeso ie loro idee e la loro 
attivita nel Fronte Patriot
tico, che mira a liberare la 
Grecia dalla dittatura dei co-
lonnelli. Sembrera strano, mi 
in un ambiente dove domi-
nano la paura e la diffiden-
zs, 1 soli ad essere cosl cal-
mi sono proprio loro, gli im
putati ». 

E gli awocati? « Prendiamo 
— ci risponda l'aw. L.d.G. — 
il caso dell'awocato Manga 
kis. II fatto di appartenere 
alls destra non gli impedisce 
di difendere con calore e sin-
cerits gli imputati. Quando 
il presidente lo minaccia per
ehe difende dei comunisti. 
Msngakis continua a fare il 
suo dovere coscientemente e 
vien condannato a pagare 40 
mils lire di moita per " ol-
traggio alia corte". Ma cio 
non provoca nessun cambia 
mento nell'atteggiamento degli 
awocati verso l g:.:dici mili
tari: la stessa fermezza e di-
gnita, nessun inchino, nessun 
segno di debolezza, di servi-
lismo. Difendere oggi i mi
litanti della Resistenza in Gre
cia e un'opera estremamente 
difficile e piena dl pericoli. 
Si rischia sempre di finire 
sul banco degli imputati, se 
non addirittura in career*. 
Ma gli awocati greci fanno 
il loro dovere, forri della 
consapevolezza di battersi per 
una causa giusta, di difendere 
degli uomini che non hanno 
alcuna colpa e che sono le 
vittime di un regime di ter-
rore sorretto dai mitrs ame-
ricani dei colonnelll golpisti. 
Quando la Corte prommcife 
la sentenza contro l'awocato 
Mangakis, i suoi collegni gli 
strinsero Is mano, e dai ban-
chi degli accusati si also un 
discreto applauso. Mi semii 
anch'io commosss quando an-
dsi a stringers Is msno dl 
quel corsggioso awocato. Ml 
sembro dl strmgere in qusl-
l'istants Is msno dl quelTal-
trs Grocis, che si rtbslls con
tro Is tirsnnide. 

«Come awocato — conclu
de — sento il dovere di espn-
mere pubbUcsment* Is mis 
sznmirssione par i coUsfhi 
greci. I collegni osssrvstori 
strsnieri. smsiegglati dai di
ms nel qual* si (TOlgozw 1 
processi, si sono rtpromessl 
di aegnslsre Is situastons si 
rispsttivi Consifli feU'onxm*, 
spersndo che ds sssi si lsri 
uns psrols s sostsgao del oo»-
leghi grsci. Ml suguro ens 
anchs gli ordtnl prolsssksisit 
ItsUsni • U - - -

venire nst motet 


