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Una crisi comune investe 
tutti gli enti occidentali? 

II lungo sciopero 
alia tv f rancese 
La battaglia dei dipendenti, iniziata contro il 
mancato rispetto da parte delta direzione di 
nuove norme salariali, investe ora il tema della 

riforma — I parallel! con la Rai-Tv 

« H programma e interrot-
to a causa di scioperi indet-
ti da certe categorie del per
sonate >: quosta la frase che, 
da quasi due mesi, gli spea
ker della ORTF (l'organi-
smo radiotelevisivo france-
se) sono costretti a pronun-
ciare per avvisare i telespet-
tatori d'oltralpe di quotidia-
ni mutamenti o sospensioni 
delle trasmissioni previste. 
E il nove febbraio, l'intera 
giornata televisiva e stata 
paralizzata da uno sciopero 
generale del personale. Che 
succede dunque all'ORFT? 

L'interrogativo non e sen
za interesse per il telespetta-
tore italiano: giacche la pa
sta che si sta giocando in 
Francia appare il frutto di 
una piu generale tendenza 
che investe ormai tutti gli 
enti televisivi occidentali 
(compresa la BBC inglese e, 
sia pure in forme diverse, 
alcune delle maggiori reti 
private statunitensi). L'agi-
tazione francese, infatti, na-
sce nel quadro generale di 
quella crisi che ha orlgine 
nei tentativi di radicale mu-
tamento operati durante il 
maggio '68 e frettolosamen-
te annullati dal gollisirib e 
dal neogollismo, anche se 
1'occasione ultima della lot-
ta in corso deriva dal man
cato rispetto degli impegni 
assunti dalla direzione del-
1'azienda francese nei con
front! del personale (un rias-
setto salariale che avrebbe 
dovuto essere completato 
con l'inizio del '71). 

I lavoratori dell'ORTF, in
fatti, hanno rapidamente 
scoperto nel corso di que-
sti due mesi che il rifiuto 
della direzione a riconoscere 
gli impegni assunti e il ri-
sultato inevitabile dell'at-
tuale struttura organizzativa 
dell'azienda e dei suoi pia-
ni di sviluppo. L'ORTF, co
me la RAI-TV, muove infat
ti sull'ipotesi di una < razio-
nalizzazione» del lavoro — 
attraverso la creazione di 
gruppi operativi rigidi simi-
li a quelli progettati dagli 
« esperti > italiani — che 
ridurrebbe a zero ogni par-
tecipazione creativa del per
sonale, togliendogli ogni 
possibility di controllo e par-
tecipazione alia realizzazio-
ne dei programmi ed alia 
vita stessa dell'ente. Non so
lo: sono in molti ad afferma-
re che dietro questi piani 
aziendali di ristrutturazione 
e dietro la sempre piu in-
tensa denuncia di una crisi 
finanziaria dell'azienda si 
nasconde il deliberate tenta-
tivo di portare un colpo 
mortale al monopolio tele-
visivo di stato, favorendo la 
creazione di reti private. 

Voci in questo senso, del 
resto, si sono levate fre
quent! in questi giorni: co
me appare, tanto per fare 
un esempio, dall'appello di 
un « Comitato di difesa della 
repubblica > (pubblicato da 
he Monde del giorno 18) che 

denuncia- «1'anarchia » del
l'ORTF e reclama pubblica-
mente una televisione priva-
ta (e due giorni dopo gli ha 
fatto seguito un altro appel-
lo che pretende « una rifles-
sione approfondita » sui pro-
blemi dell'informazione te
levisiva). Sono vooi, come si 
vede, che anche in Italia e 
nei confronti della RAI-TV 
hanno spesso trovato terre-
no fertile. 

E' a questa offensiva ge
nerale che i lavoratori del
l'ORTF sotto la spinta della 
CGT (la Confederazione Ge
nerale del Lavoro) hanno 
messo a punto una piatta for
ma rivendicativa che sta por-
tando alio scontro frontale 
con 1'azienda. Essi non chie-
dono, infatti, soltanto il ri
spetto degli impegni assun
ti bensi anche la riforma 
dell'ente, il blocco ded licen-
ziamenti, una discussione ge
nerale sui salari, la riduzio-
ne della durata settimanale 
del lavoro. 

Viene individuata, cosl, la 
questione fondamentale: che 
e quella di una trasforma-
zione — controllata dai sin-
dacati — dell'antica struttu
ra artigianale delle grandi 
aziende radiotelevisive in 
• imprese industriali > del
l'informazione. Questo pro-
cesso critico investe tutte le 
aziende occidentali. Cono-
sciamo bene la situazione 
della RAI-TV, gravata da un 
passivo pauroso, minacciata 
dalla < razionalizzazione » 
elaborata dal gruppo di Ber-
nabei e contro la quale i 
sindacati italiani hanno do
vuto spesso scontrarsi. 

Ma la situazione sembra 
precipitare anche alia BBC, 
dove il forte passivo ha co-
stretto recentemente all'au-
inento del canone senza che 
cid consenta, tuttavia, una 
previsions ottimistica per 
l'immediato futuro; colpisce 
anche — e questo e forse 
il dato piu significativo — 
le grandi compagnie ame-
ricane: la CBS (Colum
bia Broadcasting System) e 
la ABC hanno gia effettuato 
massicci licenziamenti. Il 
presidente della CBS, Frank 
Stanton, ha dichiarato che 
bisognera arrivare a licen-
ziare il 15% del personale 
(cosa tecnicamente possibile 
per l'aumentata meccanizza-
zione del lavoro) a causa 
della depressione del mer-
cato pubblicitario (che negli 
USA e Tunica fonte di in-
troito) e dell'aumento dei 
costi operativi. 

C'e dunque, come si vede, 
un processo generale le cui 
prime vittime sarebbero gli 
stessi dipendenti; ma che 
tocca comunque da presso 
il problema stesso della li
berta deU'infonnazione e 
delle nuove strutture neces-
sarie per garantirla a tutto 
il paese. E non soltanto in 
Italia. 

Dario Natoli 

Piu di tre anni fa la Camera impegnava il governo alia revisione bilaterale dei Patti Lateranensi 

II Concordato da aggiornare 
Esistono i presupposti sforici e le condizioni politiche per nuovi accordi tra Stato e Chiesa - Per i catfolici, un'occasione di dialogo con il 

mondo contemporaneo - Dall'allocuzione di Benedetto XV nel 1921 al Concilio Vaticano II - Anche la Spagna sta per rivedere la posizione 

verso la S. Sede - Quanti paesi si sono adeguati ai tempi - II significato della mozione comunista al Parlamento italiano 

Mia Farrow, «la voce 

Un atteggiamenfo insolito, drammatfco e In-
tenso, della nuova Mia Farrow, che ha ricalcato 
Is scene, in tutfaltro ruolo da quello che le 
servi, nella storia televisiva c Peylon Place >, per 
entrare da prolagonista nel mondo dello spetta-
colo. AII'Albert Hall di Londra e stata infatti 
« la voce > nell'opera di Arthur Honegger « Gio-
vanna cfArco al rogo>: il suo modo di cantare, 
con gratia e con mestiere nonostante i tempi 

stretti applicati alio studio delta nuova arte, ha 
ottenuto uno straordlnario successo. Da cin-
quanfanni non si vedeva ail'Albert Hall I'orche-
stra applaudire. L'omaggio era anche indirizzato 
ad Andre Previn, II direttore che aveva guldato 
i'orchestra slnfonica di Londra nella difficile ese-
cuzlone, e che e anche marito di Mia. I « Previn a 
— come li chiamano — con Honnegger hanno 
dunque sfldato in due il pubbllco, vincendo. 

Sono trascors! quasi tre an
ni e mezzo da quando nel-
l'ottobre 1967 la Camera, con 
una mozione, impegnava il go
verno a promuovere le inizia-
tive necessarie per una revi
sione concordata dei Patti La
teranensi con il Vaticano ed 
e passato circa un anno e 
mezzo da quando la Commis-
sione incaricata di prepara-
re incontri preliminari fra le 
parti ha concluso il suo la
voro senza che il Parlamen
to e 1'opinione pubblica ne 
fossero adeguatamente infor-
mati. 

La mozione presentata, di 
recente. dal gruppo parlamen-
tare comunista alia Camera 
vuole. appunto. sollecitare il 
governo ad uscire dal suo 
incomprensibile ed inammis-
sibile silenzio circa il proble
ma de)la revisione del Con
cordato. 

La discussione sulla revi
sione potra offrire alia Chie
sa ed ai cattolici. da una par
te, la grande occasione per 
mettece in atto il dialogo con 
il mondo contemporaneo. com-
prendendone le nuove istan-
ze sociali. politiche e cultu
ral!, ed ai partiti la possi
bilita di precisare le rispetti-
ve posizioni relativamente ai 
rapporti tra Stato e Chiesa, 
i quali non possono piu ri-
solversi in scambi di privi-
legi ma fondarsi. essenzial-
mente, su un reciproco rico-
noscimento di liberta. 

Di fronte ai centoquattro 
anni del Concordato napoleo-
nico e ai duecentosettanta-
cinque che segnarono la vita 
di quello di Francesco I. i 
quarantadue anni dei Patti 
Lateranensi potrebbero sem-
brare una piccola eta se. in 
questo arco di tempo, non ci 
fosse stata la seconda guer-
ra mondiale con tutte le con-
seguenze politiche e diploma-
tiche e se non ci fossero 
stati tutti quei sommovimen-

,ti degli ultimi venticinque an
ni da cui sono nati nuovi 
Stati. un diverso modo di vi-
vere e di pensare. tanto che 
neppure la Chiesa cattolica 
ha potuto sottrarsi a questo 
possente moto della storia e 
la svolta del Vaticano II ne 
e stata la prova piu signifi
cative. 

Condizioni 
diverse 

Nel Concistoro segreto del 
21 novembre 1921. Benedetto 
XV. con una allocuzione che 
suscitd non poche controver-
sie aU'interno e fuori della 
Chiesa. richiamava l'attenzio-
ne dei cardinali su quel con-
testo di rivolgimenti politic! 
operati dalla prima guerra 
mondiale e sulla nuova confi-
gurazione della carta politi-
ca del vecchio continente di-
segnata dai Trattati di pace 
(«Stati — disse — in segui
to a grandi rivolgimenti sono 
risultati nuovi >) per indicare 

Nel corso di un incontro tra studenti e operai sui problemi dell'Ateneo piu mostruoso del mondo 

ROMA VUOLE LA SECONDA UNIVERSITA 
Riorganizzazione delle strutture universitarie come elemento di fondo n ella lotta contro la dequalificazione - Un contributo alia discussione in 
vista della Conferenza nazionale del PCI sulla scuola - II caos degli studi per 110.000 studenti - Si chiede la programmazione regionale delle sedi 

L'ateneo di Roma con i suol 
110 rmla studenti e il piu mo
struoso centre di sede uni-
versitaria che ci sia nel mon
do. Nessuna universita al-
l'estero supera i 30 mila iscrit-
ti. I/ultima citta a scendere 
al di sotto di questo limite 
e stata di recente Parigi, che 
ha decentrato molte facolia e 
istituti dalla Sorbona a Nan-
terre. L'umversita di Mosca, 
la maggiore di tutte, ospita 
25 mila studenti. In Inghilter-
ra e in Germania gli atenei 
non superano i 10 mila al-
lievi. L'umversita della Cali
fornia, con 60 mila giovani, 
e divisa in numerosi •cam
pus* sparsi nel suo territo-
rio. Dal confronto impressio-
nante con altre metropoli ap
pare in tutta la sua dramma-
ticita la condizione degli stu
di universitari nella capitale. 

Su questa premessa si e 
sviluppa'o domemca scorsa, 
nella sezione comunista roma-
na di Porta S Giovanni, un 
ampio ditwttito, che ha visto 
lmpegnati iavoraton, studen 
ti, docentt e quadri del par
tite nel denunciare la gravl-
la della situazione e nell'in-
dicare proposte concrete per 
superarla (sintetizzate nel te
ma della discussione « Secon
da universita a Torvergata», 
la zona del Castelli dove gli 
esproprt delle aree sono co-
statl la enorme cifra di 10 
•Uiardi, per la costruzlone 

deU'ateneo, che intralci di 
varia natura tendono a rin-
viare a dopo il I960). 

II convegno, presleduto dalla 
compagna sen. Marisa Roda-
no, ha anche approfondito una 
vasta tematica sui problemi 
della riforma, arrecando un 
importante contributo alia 
preparazione della conferenza-
nazionale sulla scuola, che si 
svolgera a Bologna alia fine 
di questa settimana. II dibat-
tito e stato particolannente 
animate dagli opera) della 
Fatme, protagonist! di nume
rosi episodi di lotta, e da
gli studenti comunisti che si 
sono conquistati un nuovo spa-
zio politico airinterno dell'uni-
versita romana ricostituendo 
e riorganizzando in diverse 
facolta le cellule del PCI, che 
erano state disciolte nel 1968. 
La relatione introduttiva e 
stata tenuta dal compagno 
on. Gabriele Giannantoni, che 
ha fornito al convegno nume
rosi dati e Indicazionl. 

La denuncia principale dl 
tutu gli intervenuti si e ap-
puntata sulla constatazione 
che il glgantismo deU'ateneo 
di Roma non e un malessere 
di crescenza, ne tanto me-
no una « calamita naturale» 
(come il mlnlstro della P.I. 
ha definito qualche volta I 
problemi che investono la 
scuola). La crisi delllmlver-
sita e, invece, il risulta-
to di una polltica cmlope e 

dissennatas che ha dei re-
sponsabili precis! e ben in-
dividuabili. Nella capitale U 
citos ha raggiunto aspetti piii 
acuti e parossistici. perche 
nello « Studium Urbis » consi-
derato il punto di arrivo nel
la camera dei cattedratici, si 
sono particolannente concen
trate le piii potent! consorte-
rie del « baronl ». 

Oosl nella citta universlta-
ria, concepita nel 1935 per 15-
20 mila studenti, oggi il nu-
mero dei giovani e sestupli-
cato, senza che questo incre-
mento della popolazione sia 
stato accompagnato da un ap-
prezzabile aumento delle at-
trezzature. degli organici. La 
cifra di 110 mila costituisce 
il numero della popolazione dl 
una citta come Pescara, che e 
la piii grande di tutto l'Abruz-
zo. L'&teneo non crolla mate-
rialmente solo perche 1 fuo-
risede. che sono oltre 11 40 
per cento degli iscritti, e ml-
gliala di studenti lavoratori. 
non possono frequentare 

Negli ultimi nove anni Tin-
cremento della popolazione 
universitaria in Italia e stato 
del 109 per cento, passando 
da 288.000 a oltre 600.000 
iscritti, men tre a Roma 
nello stesso periodo di tem
po, l'aumento e stato del 
130 per cento (net 1961-62 In
fatti, gli universitari erano 
48 mila). II risultato e che, 
mentre su scala nazionale ab-

biamo un professore ogni 180 
allievi, nell'ateneo romano la 
proporzione e di un docente 
ogni 355 giovani. Due anni fa, 
dei 1241 assistentl oltre la 
meta (581) erano collocatt a 
Medicina. E una cattedra di 
questa facolta, quella di cli-
nica chirurgica, aveva da so
la lo stesso numero di assi-
stenti di tutta Economia e 
Commercio, che allora conta-
va oltre 11.000 iscritti. 

Di fronte a questa situazio
ne, che cosa hanno fatto le 
autorita governative e acca-
demiche? Hanno intasato le 
poche aree ancora libere den-
tro le mura della Citta univer
sitaria, hanno costruito so-
praelevazioni, violando il pia
no regolatore, hanno affittato 
locali nei punti piii assurdi 
della citta, mentre non sono 
stati capaci di recuperare edi-
fici che appartengono all'ate-
neo, come quelli occupatl dal-
l'esercito e dalla polizia, e il 
palazzo di piazza del Gesii, do
ve e la sede del partito dello 
Scudo crociato. -

Su questi dati si e articola-
to il convegno di Porta S. Gio
vanni. Sono intervenuti, tra 
gli altri, nella discussione I 
compagni Verduccl, segretaxlo 
di sezione, Cerri e De Peo, 
operai della Fatme e dirigen-
ti del partito, 1 professor! Ml-
sltl, Imbonlno e Morgia, gU 
studenti Cervi, Bandleri, e Va-
lente, 1'implegato Piccitto. 

La caotica e drammatica si
tuazione degli atenei, e sta
to sottolineato, porta solo alia 
dequalificazione degli studi 
(negli aim unci economici di 
un quotidiano della capitale 
si chiedono laureati prima del 
1967), e al pullulare di uni
versita private, di brandelh di 
ateneo: si pensi che nel La-
zio e stata istituita la facolta 
di medicina a Sora per vole-
re di un nolo chirurgo roma
no. a Viterbo la libera uni
versita della Tuscia. e ora si 
parla di mettere universita 
anche a Subiaco e a Cassmo. 

Le proposte dei comunisti e 
gli obiettivi per cui si batte il 
nostro partito nel Lazio consi-
stono. invece, nella richiesta 
che la seconda universita sor-
ga subito a Torvergata, e nel 
rivendicare una programma
zione regionale delle sedi uni
versitarie, che devono essere 
costituite una a nord e l'altra 
a sud della regione. Questi 
atenei, inoltre, dovranno esse
re « residenzlali » fomiti cioe 
di tutti 1 servizi e cdiparti-
mentali ». vale a dire dovranno 
garantire 11 dibattito e la rl-
cerca. L*universita dunque do-
vra essere il Iuogo In cui i 
giovani ricevono quelle alte 
competenze professional! che 
sono necessarie per affrontare 
I grandi problemi de] nostro 
tempo, • per. acqulslre una 
comprensione sclentifica della 
realta. Per questo ula nottra 

battaglia contro la dequalifi
cazione — ha spiegato il com
pagno Giannantoni — non ha 
nulla da dividere con certe 
nostalgie dell'universita del 
tempo passato che pur si sen-
tono spesso ripetere.„ Non 
corrispondono quindi agli in-
teressi della classe operaia, 
non comspondono alio svt 
luppo pieno e dispiegato del 
nostro popolo nt I'impoven-
mento culturale n& la confu-
stone tra la battaglia politt-
co-culturale e la lotta contro 
la cultura e contro la scienza 
Not siamo una grande forza 
polittca alia testa dt un mo-
vimento d imassa che ricon-
ferma cosl la sua vocazione 
a diventare la nuova classe 
dirigente m tutti i campi: an
che in quello della cultura». 

Di qui discende l'urgenza, 
che e stata rimarcata soprat-
tutto dai compagni operai, di 
un collegamento reale e piii in-
cisivo tra studenti comunisti e 
lavoratori nelle fabbriche e 
nelle scuole. Dl qui deriva la 
necessita di battere le posi
zioni delle forze conservatrici 
e le idee del nuUismo massl-
mallsUco. Per questo e neces-
sario che la lotta per la ri
forma della scuola venga nor-
tata avanti lnsleme alia stra-
tegia complessiva delle rifor-
tne. 

Giulio Borrelli 

che Chiesa e Stato si trova-
vano, ormai, di fronte a con
dizioni diverse da quelle dei 
tempi in cui gli antichi Con-
cordati erano stati conclusi. 

Benedetto XV. che gia nel 
1917 aveva aggiornato le leggi 
della Chiesa promulgando il 
Codice di diritto canonico ora 
in via di revisione. ricono-
sceva, in sostanza. che le nuo
ve condizioni storiche e le 
mutate condizioni politiche (a 
cominciare dalla fine dell'im-
pero absburgico) dovevano es
sere tenute presenti nella con-
clusione di nuovi Concqrdati. 
Cominci&. cosi. la nuova era 
concordataria in cui, tra gli 
altri. maturarono anche i Patti 
Lateranensi. 

Reciproche 
garanzie 

Trattative per un'opera di 
conciliazione tra l'ltalia e la 
Chiesa erano state avviate gia 
da Francesco Saverio Nitti e 
da Vittorio Emanuele Orlan
do su altre basi. ma il so-
pravvenuto regime fascista. al 
fine di ottenere i consensi di 
una parte notevole della bor-
ghesia e dell'aristocrazia con-
servatrice. sui piano interno. 
e di uscire dall'isolamento in-
ternazionale. le riprese e le 
concluse nel testo attuale fa-
cendo inserire nel Concorda
to anche l'art. 37 che fa chia-
ro riferimento ad istituzioni 
tipiche del fascismo, donde 
una ragione in piu per ri-
vederlo. 

Anche il regime nazista si 
avvalse del Concordato del 
1933 per far scrivere sulla 
sua stampa che questo era 
come un sigillo di approva-
zione che la S. Sede veniva 
ad apporre all'ideologia e al
ia politica nazionalsocialista 
in contrasto con le preceden-
ti condanne di queste da par
te dell' Episcopato tedesco. 
Inutilmente. la S. Sede reagi 
facendo scrivere da L'Osser-
vatore romano del 27 luglio 
1933 che il Concordato con 
il Reich non poteva signifi-
care c approvazione o ricono-
scimento di una determinata 
corrente di dottrine e vedu-
te politiche * o c abbandono 
da parte della S. Sede del 
suo costante contegno dinan-
zi alle diverse forme di go
verno ^. 

La verita e che. sui piano 
politico e propagandistico. sia 
Hitler sia i regimi fascisti 
operanti in Italia, in Porto-
gallo. in Spagna ed altrove 
si sono awalsi dei Concor-
dati come per ritrovare. sia 
pure in termini piu moder-
ni. quella collaborazione tra 
il trono e 1'altare per cui la 
Chiesa e lo Stato. tramite il 
Concordato. si garantivano re-
ciprocamente la protezione di 
certi privilegi e danno delta 
liberta dei singoli e della stes
sa democrazia. 

Non e un caso che in que
sti Concordati troviamo la ri-
nuncia dello Stato al matri-
monio civile, reliminazione 
della liberta di propaganda 
per gli acattolici. la degrada-
zione civile del prete che aves-
se abbandonato 1'abito talare. 
rimpegno della Chiesa a sen-
tire prima il parere dello Sta
to nella nomina dei vescovi 
e cosi via. 

Oggi. perd. molti dei Con
cordati conclusi durante il 
pontificato di Pio XI con Eu-
genio Pacelli segretario di Sta
to ed altri realizzati sotto 
Pio XH sono decadub" da 
tempo: quelli con la Litua-
nia. con la Polonia. con la 
Romania, ecc Vengono rite-
nuti superati quelli con i 
Laender tedeschi come la Ba-
viera. la Prussia, il Baden 
(con questo Land il Concor
dato k stato aggiornato nel 
1965) ed oggetto di accanite 
discu^oni e cid che soprav-
vive del Concordato con il 
Reich del 1933. tanto che. 
non solo in sede parlamen-
tare. ma anche nel recente 
Sinodo dei vescovi tedeschi 
e stato sollevato il problema 
di aggiornare cid che non ha 
piu una rispondenza con la 
realta contemporanea tedesca 
rappresentata non da una ma 
da due Germanie sovrane e 
indipendenti e con assetti ter-
ritoriali e politici different!. 

Stanno. inoltre. per conclu-
dersi le trattative tra la S. 
Sede e la Spagna pei la re
visione del Concordato firma-
to il 27 aprile 1953 tra mon-
signor Tardini. a nome di Pio 
XII. e. a nome di Franco, da 
Martin Artajo. allora ministro 
degli Esteri. e Fernando Ma
ria Castiella. ambasctatnre di 
Spagna presso la S. Sede. 

Dal 15 al 20 febbraio si e 
riunita I'assemblea episcopate 
spagnola. sotto la presidenza 
di mons. Morcillo, per espri-
mere il suo parere sui pro-
getto di revisione, gia concor
dato a livello diplomatico tra 

le due parti, che prevede la 
modifica di venti articoli a 
cominciare dal primo riguar-
dante « la religione cattolica 
come Tunica religione della 
nazione spagnola ». Verra abo-
lito anche il « privilegio > del
la convenzione del 7 giugno 
1941 recepito dall'attuale Con
cordato in base al quale la 
nomina dei vescovi spetta al 
Papa che, perd, deve sceglie-
re in una rosa di candidati 
approvata dal governo spa-
gnolo. Altre innovazioni riguar-
dano 1'obbligo del servizio mi-
litare anche per i seminari-
sti. la rinuncia del governo 
spagnolo al diritto di avere 
due posti tra i sette audito-
ri del Tribunale romano del
la Rota e. infine. l'istruzio-
ne religiosa cesserebbe di es
sere obbligatoria e materia di 
esame negli istituti pubblici 
superiori. 

E* interessante che la rivi-
sta spagnola Vtda Nueva. nel 
suo numero del 23 gennaio, 
abbia pubblicato un questio-
nario per promuovere un son-
daggio di opinione sui seguen-
ti punti: l'opportunita di un 
Concordato. lo Stato confessio-
nale. l'intervento dello Stato 
nella nomina dei vescovi. lo 
aiuto finanziario dello Stato 
alia Chiesa. il privilegio degli 
ecclesiastici di essere giudica-
ti dai Tribunal! ecclesiastici 
e non dai Tribunali civili. il 
matrimonio civile e religioso. 
l'insegnamento cattolico obbli-
gatorio, il finanziamento del
la scuola cattolica, la liber
ta delle associazioni cattoliche. 
la presenza della Chiesa nei 
mezzi di comunicazione so-
ciale. 

Anche il governo Caetano di 
Lisbona si appresta a solleva-
re il problema della revisio
ne del Concordato del 1928 
e degli accordi aggiuntivi del 
1940 e del 1950. tutti realizza
ti da Salazar. anche se il pri
mate del Portogallo cerca in 
tutti i modi di opporvisi. 

Nuovi accordi sono stati 
stipulati dalla S. Sede con 
l'Ungheria. la Jugoslavia, la 
Tunisia e numerosi altri Sta
ti negli ultimi anni. 

II fatto e che una nuova 
era di rapporti tra Stato e 
Chiesa e cominciata storica-
mente (ma e mancata una 
nuova allocuzione del tipo di 
quella di Benedetto XV) con 
la fine della seconda guerra 
mondiale, quando (tranne 
che in Spagna e in Porto
gallo) si k avuta una ripresa 
della vita democratica in Eu-
ropa. interrotta dal fascismo 
e dal nazismo, e un nuovo 
assetto politico e sociale si e 
instaurato aU'interno degli 

'Stati. mentre altri Stati so
no venuti sorgendo dopo. 

II rapporto Stato-Chiesa. in 
questo nuovo contesto. non 
andava piu visto. secondo la 
vecchia concezione costantinia-
na. in termini verticistici tra 
trono e altare. ma tra Chie-
sa-comunita e Stato-comunita 
nel senso che si instaura un 
dialogo tra le due parti, sepa
rate come istituti ma inter-
comunicanti come individui, 
come cittadini. come uomini 
la cui azione nella societa non 
pud essere turbata dalla fede 
religiosa se questa viene ga-
rantita insieme ad altri diritti 
e doveri della Chiesa e dello 

E' morto 
a Praga 

lo scrittore 
Prochazka 

PRAGA, TL 
' $1 t spento sabate scorse, 
in una clinlca di Pr*9*» » 
nolo scrittore ctcoslevacco 
Jan Prochazfca, gravenwnfe 
ammalato da qualcfi* tempo; 
aveva 42 anni. No ha date 
notizia ieri sera I'aflenzla 
cCtk a. 

Nate nel 1929 in on villag-
gio vicino Brno, Prochazka 
adert giovanissimo al movl-
mento operaio, partccipando 
attivamente ancho, con la 
sua attivlta di scrittore, alia 
costrvzione del nuovo Stato 
socialista. Le sue principal! 
opere — • Verdi orizzontali », 
€ La sparatoria », « La santa 
notte », « Carrozza per Vien
na » — gli valscro il «pre-
mio di Stato» cecoslovacco 
ed importanti incarichi nello 
organizzazioni culturall e po-
HHcho. Fu anche eletto mem
bra candidato del Comitato 
centrale del Partito comu
nista, nel cui seno mlllfe par 
oltra venfanni. 

Nel 19M Prochazka aderi 
al « nuovo corso », scriven-
do in quel periodo il volume 
t Politica per tutti >, tradotto 
anche In italiano. La sua at-
tiva parteclpaiione al pro
cesso dl rinnovamento poli
tico di queU'eimo fu oggetto 
di duri attacchl durante il 
processo di c normalizzazio-
ne », attacchi che ebbtre co
me sbocco la sua espulslone 
dal partito e da tutto la or
ganizzazioni culturall. 

Stato da un accordo tra le 
parti medesime. 

La posizione dei comunisti. 
a cominciare dal dibattito 
sull'art. 7 della Costituzione 
ad oggi, si 6 costantemente 
ispirata al principio di evi-
tare inutili steccati e guerre 
di religione. preoccupati come 
siamo di favorire il progres-
so della nostra societa dan-
do ad essa nuovi contenuti e 
nuovi valori in cui anche i 
lavoratori di fede cattolica 
possano riconoscersi. 

Si e dovuti giungere a Gio
vanni XXIII e al Concilio Va
ticano II perche da parte del
la Chiesa si abbandonasse la 
dottrina cosiddetta «costan-
tiniana» nei confronti dello 
Stato e si ritornasse a quel
la di Papa Pelagio che. nel 
494 distingueva la regalis po-
testas dalla auctoritas ponti-
ficum. perchd si arrivasse a 
questo importante e moder-
no riconoscimento sancito 
dalla costituzione concilia re 
Gaudium et Spes: < La comu-
nita politica e la Chiesa so
no indipendenti ed autonome 
Tuna dall'altra nel proprio 
campo... La Chiesa non pone 
la sua speranza nei privilegi 
offertile dall'autorita civile *. 
Cio non vuol dire che la Chie
sa si estranei dal mondo per 
rinchiudersi in un eremo. ma 
significa che intende avere 
con lo Stato rapporti diver-
si, adatti ai tempi, alle socie
ta pluralistiche contempora-
nee. 

Impegnative 
dichiarazioni 
Ricevendo, circa un anno 

fa, i partecipanti al Congres-
so intemazionale di diritto ca
nonico promosso daU'universi-
ta di Roma che appunto que
sti nuovi orientamenti della 
Chiesa aveva evidenziato, Pao
lo VI disse: <Non crediate 
che la Chiesa. venendo a con
fronto con la societa civile, da 
questa si separi o a questa 
si opponga. o in questa infon-
da la sua animazione per do-
minarla, o accordandosi con 
essa, la Chiesa voglia ancora 
oggi concedere. o chiedere pri
vilegi. e non piuttosto. pri
va ormai di temporale poten-
za, ne- ambiziosa di recupe-
rarne il peso e il vantaggio, 
che abbia altri desideri se non 
che effettivamente le sia assi-
curato il libera esercizio del
ta sua spirituale e morale 
missione mediante eque. lea-
li e stabili delimitazioni del
le rispettive competenze >. 

Dichiarazioni cosi impegna
tive. con le quali Papa Monti-
ni ha inteso riaffermare il 
punto di vista della Chiesa 
verso lo Stato. meritano at-
tenzione da parte di chi vo
glia affrontare sui piano po
litico, giuridico e diplomati
co la revisione del Concorda
to. E* egualmente interessante 
che L'Osservalore Romano 
dell'll febbraio. nel commen-
tare ranniversario dei Patti 
Lateranensi, abbia manifestato 
(differenziandosi dal recente 
atteggiamento piuttosto equi-
voco della Conferenza episco
pate italiana) c la disponibili-
ta * della Chiesa nel rivederli. 
roantenendosi c n e 11'ambito 
che le compete e nel rispetto 
delle prerogative delta societa 
civile >. 

Non abbiamo piu una Chie
sa che considera la societa ci
vile in senso strumentate. ma 
una Chiesa autonoma nel con-
seguimento dei suoi fini per 
cui essa non pud chiedere al
io Stato. egualmente autono-
mo, un giudizio di valore sul
la sua religione come la « so
la vera ». perche questo non 
rientra tra le finalita delta so
cieta civile. 

Abbiamo uno Stato e una 
Chiesa cciascuno nel proprio 
online, indipendenti e sovra-
ni >. dice la nostra Costituzio
ne. Ma proprio per salvaguar-
dare questo dettato costituzio-
nate. che trova del resto cor-
rispondenza nella citata Gau-
dium et Spes e nelle parole 
pontificie poc'anzi richiamate. 
occorre rivedere i Patti Late
ranensi in tutti quegli artico
li redatti in un'epoca in cui 
to Stato italiano e la Chiesa 
cattolica erano guidati da al
tri prindpi. La Costituzione 
italiana alia quale la nuova 
legislazione si e adeguata e 
si sta adeguando. come la co
stituzione conciliare. a cui il 
nuovo Codice di diritto cano
nico si sta conformando. so
no nate non a caso dopo la 
fine del regime fascista e do
po il pontificato di Pio XII. 

Proprio p t r ' promuovere 
questo aggiomamento del 
Concordato. in ritardo con la 
storia. il gruppo parlamenta-
re comunista ha presentato 
una mozione che il Governo 
non pud eludere. 

Arcetta Santini 


