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Un tenia essenziale della riforma 

ITUNITA 
SANITARIA 

A quanti cittadini dovra provvedere - Gli aspetti politici e tecnici della 
questione • Le condizioni per il massimo di partecipazione democratica 

Quale dimensione dovra 
avert*, nella riforma sanita
ria, I'Linita sanitaria locale? 
O, per essere esatU, quanti 
cittadini dovranno fare ca
po all'unita? Inlaid il pro
blema non e tanto cli dimen
sions geografica quanto di 
dimensionc domografica. La 
questione ha aspetti politici 
e tecnici a un tempo: poli
tici perche larticolazione di 
base del servizio sanilano 
dove essere occasione, stru-
mento, modalita di parteci
pazione popolare alia tutela 
della salute; tecnici perche 
emu deve indubbiamente 
migliorare il livcllo attuale 
cielle prestazioni sanilarie, 
preventive, curative e ria-
bililative. 

Ci si deve quindi sforza-
re di elaborare un metodo 
per 1'individuazione delle di
mension! dell'umta locale. 
Se si considora il profilo 
politico si individuano due 
necesslta in una corta mi
sura contradditlorle: 1'unita 
deve essere piccnla se si 
vuole il massimo di parteci
pazione, ma deve essere 
grande se si vuole che il 
massimo possibile dei servi
zi rientri nel suo ambito di 
partecipazione diretta anzi-
che nctl'ambito di strutture 
consortili nolle quali la par-
tecipa7ione sarebbe mud la
ta, indirctta, e quindi me-
no democratica, 

La scelta 
della pediatria 

Vodinmo qual e il divario 
tra quests due iiidicazio.nl 
conti'Hddilloric Sotlo I'a-
epetto del massimo di par
tecipazione, da garantire at-
traverso le dimensioni il 
piii possibile ridotte del-
rnnita, i suol confini do-
vrebbcro coincidere eon 
quelll del piu periferieo dei 
presidf sanitari, e cio^ con 
la sfcra d'azione del me
dico generico; se si pensa 
a un medico generico ogni 
1300 citladini, 1'unita do-
vrebbe coincidere con un 
tcrritorio abitalo df 1500 
persone, Se invece J si 
preoccupa della possibility 
dl gestire nell'imita tutti gli 
aspetti del problema sarii-
tario, compresi i servizi ine-
renti alle cvenienze rare, 
credo si possa individuare 
la dimensione di due milio-
ni dl abitanti: infatti in una 
popolazione di due milioni 
dl abitanti credo che an-
che le evenlen/e rare si ve-
rlflchino con suffieiente fre-
quenzn da conferire, a chi 
se ne oceupa, un certo gra-
do dl esperienza, 

Fra queste due indicazio-
nl eosl diverse, 1500 perso
ne opnure due millom di 
persone, puo essere diffici
le trovans una soluzione in
termedia senza cadere ncl-
1'arbitrio Ma si puo cerca-
re di individuare un cnterio 
non arbilrario se si pensa 
concrelamento alle scelte di 
politics sanitaria da tarsi, 
e al complti tecnici dell'mii-
ta sanitaria locale Infalli 
rilcngo che una scelta fon-
damenlale debba essere 
quoila indirizzata verso il 
mifilioramento della pedia
tria: pprehe la pediatria ha 
in se. Bspelli curativl e pre
vent ivl insicme, dato che 
curando tl bambino di oggi 
nredisponc le difese della 
salute dell'tiomo di doma-
ni. E, Inollre, perche* in pe
diatria i ricoveri m ospedale 
sono da ridurre al mimmo 
(per non turbare la situa-
zionc emotna del bambino), 
ed 6 quindi parhcolarmeiv 
te impnrtanto garantire un 
huon livcllo dl preslazioni 
domicilian c ambulatoriali. 

Se si fa una scelta di 
massima in dire/Jone della 
pediatria, c in questa dire
zione si considcra la neces
sity di garantire un servi
zio bene organiZ7ato, iun-
iionanlu cioe anclie per le 
visile domicilian e ambula
toriali in ogm giorno del-
Tanno. e se inohre si pensa 
alia necesslta di incenllvare 
rapprofonriimento ciilturale 
e il t'ontmuo aggiornamen-
to dei niedici, i cnlori di 
ldenlifirazione delle dimen
sioni deU'unita sanitaria lo
cale non sono difficdi da 
elaborare. Infatti l'appro-
fondimento culturalc e l'ag-
glornauiento non possono 
essorc otlenuli quando i mo-
dlci lavorano isolali, ma si 
possono ottenere solamentc 
istituendo dei gritppi collc-
giali. Un gruppo eollegiale 
di cinque o sei pediatn puo 
avere una funzione di sti-
molo su ciascuno dei stioi 
niembn, oltre a offrire la 
eontinua repcribilita di un 
pediatry per visite anche a 
domicilio e non solo in am-
bulatono Se si pon*.a a un 

Scdialru per diecimila ahi-
mil, rupporio the nei pno-

si soriatiMi \ieno oniiMdora-
to soddisfacento, eeco die la 
dimon.sioiie deU'unita si ag-

gira Ira i 50 000 c i 60 000 
abitanti. Puo anche darsi 
ehe il rapporto 1:10.000 non 
sia da considerarsi soddi-
siacente, e che conseguen-
temente la dimensione del-
I'unita sanitaria debba va
r iant ma il criteno utile 
mi pare, comunque, quello 
di dare all'unita la dimen
sione minima che possa ga
rantire un servizio pediatri-
co effieiente dal punto di vi
sta orgamzzalivo e dal pun-
to di vista delta collegiali-
ta che e indispensabile al-
l'approfondimento cullurale. 

Un nucleo di 50.000 per
sone e ancora abbastanza 
piccolo da consentire l'effet-
tiva partecipazione democra
tica alia gestione del Servi
zio. Ma non puo darsi tutti 
l servizi neeessari: non of
fre un numero suffieiente 
di pazienti da nanimare per 
avere un vahdo servizio di 
rianimazione, non offre un 
numero suffieiente di pa
zienti cardio-chirurgici per 
avere un valido servizio di 
cardioehirurgia, ecc. Non 6 
soitanto un problema di co-
sti eeonomiei: e un proble
ma di funzionalita, cioe di 
utilizzazione dei mediei ta
le da conferire loro un con-
tin uo affinamento di espe-
rienze. 

Oceorre dunque individua
re livelli di piii alta aggre-
gazione, eostiliure Consor-
zi fra le unita per la ge
stione di servizi accenlrati. 
yuesto significa che esislo-
no dei servizi, come la me-
dicina generale, la pedia
tria, la medicina scolastica, 
che possono essere gestiti 
direttamente dalla singola 
unita, e quindi con la par
tecipazione diretta della po
polazione interessata; ma 
esistono altn servizi, come 
la rianimazione o 1'ostetri-
cia o la cardioehirurgia, che 
devono essere gestiti in ma-
niera consortile e quindi, ne-
cessariamente, per delega 
che la popolazione delle sin-
gole unita conferisce ai rap-
presentanti deU'unita nei 
Consorzi. Bisogiia essere rea-
listi, e considerare che non 
si pud ottenere il medesi-
mo grado di democratic^ 
per tutte le prestazioni sa-
nitarie: le prestazioni che si 
riferiseono a evenienze fre
quent! possono essere ge-
stite con una vasta parteci
pazione diretta, quelle che 
si riferiseono a evenienze 
meno frequenti possono es
sere gestite soitanto attra-
verso una delega 

Bisogna per6 garantire la 
massima possibile democra-
ticita anche alle gestioni 
consortili, democraticita che 
si ottiene riducendo al mi-
niino il numero di unita che 
fanno capo a un singolo 
Consorzio Bisogna cioe evi-
tare che una unita sanita
ria locale partecipi — per 

esempio — a un Consorzio 
per l'ostetricta e a un Con
sorzio per la chirurgia ge
nerale e a un Consorzio per 
l'otorinolanngoiatna, e via 
dieendo, col cnterio di far 
corrispondere un Consorzio a 
un servizio: questo non po-
trebbe che generare inter-
ferenze, complicazioni, iper-
trofia delle attivita burocra-
tiche. Bisogna invece indi
viduare pochi livelli di ag-
gregazione che siano vahdi 
ciascuno per piu servizi. 

I livelli di 
aggregazione 

Un livello di aggregazione 
potrebbe essere quello di 
150.000 persone, quante ne 
bastano cioe — secondo i 
piu moderni cnleri di pro-
gettazione ospedaliera e se
condo Tindice ottimale di 6 
letfi per 1000 ahitanti — a 
sorreggere un ospedale po-
hspecialistico di 900 letti: 
dimensione ehe permelte 
una buona efficienza in qua
si tutte le specialita. Un al-
tro livello di aggregazione, 
per evenienze piu rare, po
trebbe contare fino a 40 
unita, un numero elevato 
dunque ma tuttavia non ta
le che il singolo delega to 
non possa far sentire la pro
pria voce. 

Una dimensione deU'unita 
locale tale da garantire 1'ef-
ficienza organizzativa e lo 
sviluppo culturale di quella 
qualificanle attivita di base 
che e la pediatria; due o al 
massimo tre livelli consor
tili per la gestione delle al-
tre attivita, cosl che nessu-
na unita debba inviare i pro-
pri delegati a piu di due o 
tre assemblee di Consorzio, 
e che nessun Consorzio sia 
costituito di piu di 40 uni
ta: questi criteri sembra dl 
poter suggerire per I'indi-
viduazione delle dimensioni 
delle unita sanitarie locali 
e delle loro aggregaziani. 
Sono criteri che cercano di 
conciliare le esigenze tecni-
che con le esigenze politi-
che, le esigenze politiche di 
massima partecipazione (per 
le evenienze piu frequenti) 
e le esigenze politiche di un 
corretto funzionamento del
la delega (per le evenien
ze meno frequenti o addi-
rittura rare). 

Le dimensioni che in que
sto modo si possono indivi
duare hanno, naturalmente, 
soitanto una valore indica-
tivo: le esigenze delle di
verse localita, montane o di 
pianura, industnali o agri-
cole, densamente popolate 
oppure spopolate, dovranno 
poi dettare aggiustamenti e 
divers ilicazioni. 

Laura Conri 
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QUALCOSA DI NUOVO DOPO LO «SCISMA»? 

II Vaticano e la Cina 
la storia dei rapporti tra la Chiesa cattolica e la Rivoluzione in un libro di padre Wei Tsing-sing uscito a Parigi 

L'anticomunismo del pontificato pacelliano alle origini della rottura - L'elezione di 46 vescovi ad opera dei cartolici 

« patriot!» e senza il permesso di Roma - L'atteggiamento di Papa Giovanni XXIII - Le condizioni del dialogo 

NAGASAKI RICORDO 

NAGASAKI — E' il 26° anniversaria delta terrtflcante eiplosion« atomics che provoc6 la 
morte di 200 mila person*. Una tolenne manIfe»tazione in ricordo delle vlttlme st A svolta 
neH'isola di Kyushu 

ORGANIZ7A7AONE DEL LAVORO E RISPOSTA OPERAU 

Dibattito sulle qualifiche 
Le linea di sviluppo della tecnologia nella grande fabbrica - Quali obiettivi pro-
porre? - Le diverse posizioni a conf ronto in un «quaderno» di «Rassegna sindacale» 
II salto di qualita com-

Piuta dal movnnento sinda-
cale e dalle lotte operaie ne-
gli ullimi anni, pa^sando dal
la dlfesa e contraltazione 
della lorza lavoro nelle sue 
vane componenri all'interven-
to -suH'intero arco delle con
dizioni lavorative, ha spmto 
ad una rielaborazume critica 
di alcuni aspetti natevoli del
la condtzione operaia. Uno di 
essi, forse il pnncipale, n-
guarda le quahflche Su tale 
tema e aperto da tempo un 
ampio e approlundito dibat
tito di cui ha voluto rendere 
conto 1'Lilumo dei « Quadprni 
di rassegna smdaci le » (il nu
mero 30, terzo della nuova 
serle) rhe raccoglie contn-
bull ed interventi di din-
genli sindacall. souologi, stu-
dlOhi 

Dal «Quadernci)i mnannfuf 
to are fuon, con notevnle 
appoito di dan e material*1, 
la Imea di sviluppo della tec
nologia nella grande iabbn-
ca capltalistica dash anni '50 
Hno ad osgi* 1'introduzione 
di nuovf macchlnarl. l'esten-
stone delle lavoraiioni a ca
tena e spesso dl processi la-
vor.itivl quasi comoletamen-
te automatizzati tnelle Indu
strie chimiche e siderurRiche 
in particolare); tut to ci6 ha 
poriato parallelamente a una 
proionda moditicazione del-
1'organizzazione del lavoro, 
qumdl o una diversa collo-
cazione dell'opermo all'lnter-
no del processo produtiwo, 
accentuando la sua subor 
dinazione alia mcirchina (epli 
ne dlvcnta senip"e piu chm 
ramenie apppnrin'C came a-
vrvn Ria smUo Marx, ridu-
cendosi il suo interventn a 
sempUce controllo determl-

nato dai ntmi stessi della 
macchina), inteniiricando la 
divisione spinta. la parcel-
hzzazione delle mansion 1, 
quindi la ripetitivita e mono
tonia del lavoro 

Si e avuta cioe una ten-
denza alia genencizzazione 
dell'attivita lavorativa, infran-
gendo il vecclno « mestiere », 
dalle lontane origini artigiane. 

Vecchio 
e ruovo 

Ed ecco soigeie il grande 
Cenomeno di massa degli ul-
timi anni: gli OS della Re
nault, gli « unskilled » della 
Ford o. rhe e lo stesso, gli 
opeiai comuni delle hnee Fiat. 
accanto naluialmente a una 
grojssa parte di torza-lavoro 
die ancor.t conserva unVap 
parenza di niestiere». Da que
sta commistione ira vecclno 
e nuovo denva largamente 
la dilficolta leale del movi-
mento slndacale dl elaborare 
una straienia compiuva, ancor 
che flesslbile e dmamica, sul
le qualifiche, evitando rot-
ture tra queste due stratifi-
cazioni della classe operaia. 

Negli anni precedenti il 
moviniento slndacale si era 
prevalentempnte mosso su 
una Imea rhe, alia tendenza 
dequahficante del capitali-
smo, opponeva la difesa e la 
tutela della proie^sionalita; 11 
smdacatn rloe si era posto 
come difensore degli «ope 
rai di mestiere« iv mten'en-
to di G P Cd'ai Ora, ci si 
e po&ti 11 problema se la pura 
e semplice difesa di qun>ta 
protcsMonalJta non siRnincRs-
se in definttiva che una 

ratlfica della dequalificazio-
ne, della emargmazione e su-
bordmazione degli operai (cfr. 
Nicola Cacace). 

Ma allora, quah obiettivi 
proporre? Nelle lotte degli ul-
timi anni sono venute avanti 
p-' rioten:emente, anche se in 
mf> .e ancora embnonaie e in-
cop.p ulo. rivendicazjonl tali 
da provocare una profonda 
rrisi nell'orgamzzazione del 
lavoro attuale (improntata al 
fordismo e al taylonsmo), 
tanto dfl spmgere persmo gli 
esperti ui « management » (ge
stione wiendale) a discutere 
sulla opportunita o meno di 
una rotazfone delle mansion!, 
e dl un Mjob enlargements 
t ricomposizione del lavoro), 
ecc. 

Le posizioni che gli inter
vene di questo ((Quadernoi) 
oflrono, sono sensibilmente 
diverse I'una dall'altra In-
nanzitutto il problema dt fon-
do: e possibile <o anche, e 
lecito) che il smdacato pro-
ponga una scala alternativa 
di valon9 Una risposta ne-
gativa 6 data da Vittono Foa, 
i! quale sostiene, appunto, 
che «ll ruolo del movimento 
operaio non e quello di pro-
muovere una razionabtk al-
ternaliva (in materia di clas-
sificazione) bensi quello di 
costruire una piu efficare re-
sistema operaia alio sfrutta-
mento capltalistico » Posltiva 
e invece la risposta di altn 
smdacalisti, pur con accentua 
zioni diverse e restando per 
lo piii chiaro che non si trat-
ta di pioporre una normativa 
nuovn, rodificata, quanto piut 
tosto di innescare un procosso 
che rondurra a lotte e acon-
trl col capital? 

Alcuni interventi individua

no nell'operato cowum il mo
menta centrale, su cui far 
perno per proporre una lotta 
che tenda al nconoscimento 
effettivo delle nuove capacita 
di lavoro suscitate a livello 
di massa dalla fabbrica mo-
derna (cfr. S. Garavim), della 
* urtelhgenza operaia coliet-
tiva» stimolata dall'attuale 
organizzazione del lavoro. 

Un secondo indinzzo invece 
parte dalla defmizione delle 
qualifiche sostanzialmente co
me «caselle salanah », per 
cui al sindacato spetta so-
prattutto la contrattazione 
delle differenze salanall (cfr 
P Santo mdividuando la li
nea strategica nel tendenziale 
restnngimento di tale ven-
taglio, come gik hanno messo 
in evidenza le ultime lotte 
operaie. 

Fondamento 
oggettivo 

Un terzo punto dl vista po
ne 1'accento piuttosto sul col-
legamento inscmdibile tra 
classlficazione e organizzazio
ne del lavoro, quindi tra lot
ta sulla scala delle qualifi
che e mt erven to massiccio 
della classe operaia suite con
dizioni lavorative. sui processi 
tecnologici, sulla divisione ca 
pitahstica del lavoro, sulla 
struttura stessa della fabbri
ca (vedi anche tutto il re-
cente dibattito sul «modo 
nuovo di iare 1'aiitomobile», 
sulla neressita di una rota-
zione delle mansion i. sulla 
« fabbrica a misura d'uomo », 
e cosi vial. 

Di qui le implicazioni piu 
vaste che il proolema delle 

qualifiche soilende, non fer-
mandosi certo ai cancelli della 
fabbncd, ma comvolgendo 
lutto U i-omplesso dei rappor
ti social] di pioduzione, la 
formaziune scolastica, la di
visione snciale del lavoro, le 
stesse scelte e mediazioni 
is11tuziona.11 dello Stato, non 
nconduciblh evidentemente, 
in modo immediato, ai rap
porti di fabbrica (come pure 
traspare da alcuni interventi 
del « Quadernoa). Cosi le qua
lifiche non rappi esentano uni-
camente un momenta SOK-
gettivo, im rfspetto di mera 
polidea aziendale tendente 
alia divisione della classe 
operaia, ma hanno un fonda
mento « oggeitivo » nel rap
porto stesso tra forza-lavoro 
e processo lavorativo nel suo 
complesso. e, in ultima ana-
hsi, tra oDeraio e macchina 

Non si tratia di ridurre i 
processi tecnologici a un par-
to dell'astuta mente del ca
pitate per ingaruiare la clau
se operaia. e tanto meno a 
processi «natural! » regolati 
da leggi « eterne e necesiane », 
quanto piuttosto di conside 
rarli moment) fondati ogget-
twamente nello sviluppo sto-
rwo delle lorze produttive e 
dei rapporti sociali di produ-
^lone; solo m questo modo 

possibile impostare un pro-
i ̂ so tale da rendere Tope-

raio sempre piu capace di in-
tervenire sulle condizioni dl 
lavoro, fino all'appropnazio-
ne sociale delle forze produt
tive liberate dai vincoli del 
capilale (proresso nvoluzio 
nRno rhe purientemente non 
awiene deniro la fabbrica 
soitanto) 

Stefano Cingolani 

E' uscito in questi giorni 
in Francia. in 2.000 copie nu
merate, «Le Saint Siege et 
la Chine >, un libro che do-
cumenta la storia dei rap
porti tra la Chiesa cattolica e 
la Cina. facendo emergere pa-
recchi dati nuovi e quarto 
mai interessanti sulle vicen-
de che nel dopoguerra hanno 
portato alia rottura, diolo 
matica prima e religios-i poi, 
tra il Vaticano e la realta ci-
nese. L'autore e un prete ori-
ginario di Schangai e res>rien-
te a Parigi, Padre Lou's Wei 
Tsing-sing, assurto quoiclie 
settimana fa agli onori delle 
cronache politiche internazio-
nali, per via di un suo « pia
no » di normalizzazinne dei 
rapporti tra il Vaticano e Pe-
chino, che sarebbe stats sotto-
posto alio studio della Segre-
teria di Stato. 

I giornali — e tra i prtmi 
Le Monde e 1'Obseruer — ri-
ferirono che a giudizio di Pa
dre Wei il dialogo tra i diri-
genti central! della Chiesa e 
la Cina Popolare potrebbe es
sere instaurato sulla base del-
l'immediato accoglimento vati
cano di questi punti: 1) rot
tura dei rapporti diplomatic! 
tra Santa Sede e Formosa; 
2) riconoscimento papale del
le nomine dei 46 vescovi, che 
la Chiesa cinese ha effettua-
to nel 1958 e nel 1962. sce-
gliendo — senza 1'autonzzazio-
ne delle autorita vaticane — 
personality ecclesiastiche ap-
partenenti al movimento pa-
triottico e lealista detto del
le « tre autonomic », e incor-
rendo cosi nell'accusa di «sci-
sma » da parte delle autorita 
vaticane: 3) nomina del ve-
scovo di Chen Yang, mons. 
Pi Shu Shin — antico e coe-
rente fautore della lealta dei 
tre milioni di cattolici cinesi 
nei confront! della Rivoluzio
ne — a presidente della Com-
missione episcopale cinese. 

Anche se si deve prendere 
atto della immediata precisa-
zione vaticana che questo pia
no rappresenterebe solo 
« una iniziativa personale » del 
Padre Wei, ci sembra che esso 
valga in ogni caso a rendere 
chiaro che questo prete cine
se e un avversario impegnato 
e attivo della dissennata po
litico del sostegno occidenta-
le al regime fantoccio di For
mosa, che ha sempre avuto 
nella propria componente re-
ligiosa e cattolica un elemen-
to tutt'altro che trascurabile. 

€ Le Saint Si^ge et la Chi
ne » e del resto un libro aper-
tamente ispirato al « piano» 
di normal izzazione attribuito 
al suo autore, che lo deve aver 
ricavato dalle indagini com-
piute su una storia che e dav-
vero emblematica di due fe-
nomeni che turbano da qual-
che tempo le coscienze catto-
Iiche piii vive: il divorzio tra 
la Chiesa e le civtlta extra-
europee e il divorzio tra la 
Chiesa e le rivoluzioni socia-
liste. 

Per Padre Wei e del tutto 
evidente che se in Cina non 
si e potuta sviluppare una Se
rena e costruttiva presenza 
delle minoranze cattoliche, e 
se si £ andati a crisi laceran-
tt, la responsabilita & stata 
in larga misura della menta-
lita — infarcita di pregiudizi 
anticinesi — dei dirigenti cen-
trali della Chiesa, dei dirigen
ti delle missioni, in definitiva 
di gran parte della classe di-
ngente mondiale del cattolice-
simo. Oltre ad accennare alia 
incomprensione curiale e alle 
ostilita di vari ordini religio-
si che compromises nel "600 
un audace e celebre tentati-
vo dei gesuiti Ricci e De No-
bih di pieno adattamento del 
cristianesimo alia cultura e 
ai costumi cinesi Padre Wei 
ci offre molte prove di una 
cecita destinata a costar cara 
alia Chiesa cattolica II com-
plesso di superiority di stam-
po * occidentale » e « colonia-
le», risalta infatti in episo-
di di epoche diverse nvelati 
dal suo libro, came ad e&em-
pio quello di una nunione 
svoltasi nel 1870 a Roma, ai 
margini del Concilio Vatica
no I, nel corso della quale 
i vescovi delle diocesi cinesi 
— tutti europei — esamman-
do I problemi della Chiesa in 
Cina. naffermarono che occor-
reva trattare « non troppo be
ne ne troppo male » il « clero 
indigeno v. e sottolinearono 
che era comunque pencolo-
so non far sentire energica-
mente ai preti cinesi il pol-
so dell'autorita (gestita a Ro
ma e in Cina dai soli euro
pei). 

Vari papi, oltre a PID XII 
— sotto il cui regno si sono 
consumate le fratture di ca-
rattere dlplomatico ed eccle-
siastico che ancora sussistono 
tra Vaticano e Cma — ven-
gono. almeno indirettamente, 
accusati da Padre Wei di scar-
sa lungimiranza e di poca au-
tonomia dagli schemi matura-
ti nell'eta colonialf L'alteirzio-
ne formta a tutti i ferment! 

e gli esperimenti che andava-
no in un'altra direzione. ai 
consigli — anche autorevoli — 
che vennero inviat; a Roma 
perche non si seguisse la li
nea, storicamente perden-
te. della instaurazione di una 
civilta cristiano-occidentale in 
terra cinese, conduce il Padre 
Wei ad aggravare oggettiva-
mente certe responsabilita va
ticane. Ad esempio dal suo li
bro si evince che Pio XII 
scelse la strada della intransi-
genza, nella stretta decisiva 
del 1958, contro I'argomentato 
parere del Cardinale Celso Co-
stantini, il quale aveva vissu-
to molti anni di servizio dl
plomatico in Cina, sempre so-
stenendo I'adattamento cristia-
no nella realta cinese, invece 
della tesi prevalente della in
tegrals « romanizzazione » dei 
cnstiani di Cina. 

Un'attenzione particolare 
sollevano ovviamente le rive-
lazioni e i giudizi di « Le Saint 
Siege et la Chine » sulla crisi 
diplomatica e religiosa che ha 
portato tra il 1951 e il 1958 
alia rottura dei contatti del 
Vaticano con le autorita poli
tiche cinesi, e con la stessa 
Chiesa di Cina. 

La rottura diplomatica ap-
pare nella narrazione di Padre 
Wei direttamente conseguente 
aH'atteggiamento assunto, di 
fronte alia vittoria della rivo

luzione cinese, dal rappresen-
tante della Santa Sede in Ci
na, il suddito del Principato 
di Monaco Mons, Riberi. 

Mons Riberi era convinto 
— a quanto risulta da una 
testirnonianza resa dall'attua

le arciveseovo di Tai Poi — che 
« la rivoluzione comunista era 
una insurrezione di banditi. 
simile ad una violenta tern-
pesta che non poteva durare 
piu t3) sei mesi o un anno »-
In conformita con questa •-
nalisi della situazione il Nun-
zio di Pio XII in Cina, quan
do nell'aprile del 1949 le ar-
mate della Cina Popolare, 
raggiunsero Nanchino, capl-
tale del vecchio governo, deci-
se di restare nel territorio ci
nese senza riconoscere il nuo
vo governo, e di organizzare 
una dura lotta contro qualsia-
si tendenza dei cattolici cine
si a cercare inte&e e a cotla-
borare con la Rivoluzione Gli 
strumenti rnndamentali della 
battaglia di Mons Riberi era-
no costituiti dalle vecchie 
strutture missionary, dalle 
Sen Ma Kium (Legioni di Ma
ria), organizzazioni anticomu-
niste attive, che definivano a-
bitualmente i comunisti co
me demoni, e organizzavano 
preghiere perche l'« Immacola-
ta che ha schiacciato la testa 
al serpente s mettesse in fuga 
< i rossi ». 

Una possibile discussione 
rifiutata da Pio XII 

Questa azione — che non 
poteva non concludersi nel '51 
con 1'espulsione di Mons. Ribe
ri dalla Cina — pose le basi 
del rifiuto vaticano di quella 
che, a giudizio di Padre Wei, 
era una accettabile base di 
discussione offerta dai diri
genti della Cina Popolare, di-
sposti a riconoscere la piena 
liberty del culto e della vita 
religiosa. ove fosse garantita 
la lealta nei confront! delle 
istituzioni e delle leggi della 
nuova Cina. Attraverso cita-
zioni di Ciu En Lai, e di al-
tri dirigenti cinesi, testimo
nialize di visitatori stranieri 
insospettabili ed analisi della 
condotta dello Stato cinese di 
fronte alle difficolta create 
dall'indirizzo reazionario di 
una parte della dirigenza cat
tolica, il Padre Wei rileva 
che — almeno fino alia rare-
fazione di notizie e di contatti 
determinatasi nel tumultuoso 
periodo della Rivoluzione cul
turale — si hanno tutte le pro
ve d una costante tolleranza 
delle autorita civih verso i 
cattolici « patrioti * che furono 
i protagonisti di quello che si 
tuole chiamare lo «scisma » 
cinese, cioe l'elezione di 46 ve
scovi senza il permesso di Ro
ma tra il 1958 e il 1961. 

Nella primavera del 1958 (al 
culmine cioe della compro-
missione della Chiesa negli 
schemi della guerra fredda 
che la « svolta giovannea». 
cerchera di li a poco di su-
perare) si arriv6 alia elezio-
ne. da parte del clero e dei 
fedeli di alcune diocesi, di un 

gruppo di nuovi vescovi COB 
il dtchiarato intento di chiede-
re alia Santa Sede la conva-
lida dell'elezione, necessaria a 
norma di diritto canonico, pri
ma di procedere alia loro con-
sacrazione (alia quale pud 
provvedere ogni vescovo gfa 
consacrato). Le autorita poli
tiche cinesi — sottolinea Pa
dre Wei — consentirono in 
quella congiuntura la pie
na comunicazione can il Vati
cano, cioe non ostacolarono in 
nessun modo un esito della 
rontroversia che consentisse ai 
3 milioni e mezzo di cattoli
ci cinesi di avere dei vescovi 
che fossero in camunione re
ligiosa con la Chiesa catto
lica e con la sua centrale 
mondiale. e al tempo stesso 
onentati alia Icdta e alia 
simpatia verso la Rivolusto-
ne. Padre Wei porta molti ar-
gomenti per dimostrare che il 
deciso e violento rifiuto di Pto 
XII di riconoscere i vescovi 
eletti dal clero cinese non si 
pud sptegare senza tener con
to della sua conce^ione rea-
zionana della societa e del 
mondo. Difatti. mentre la de-
signazione dal basso del ve
scovo e conforme a tradizio-
ni molto an'^he. la Chiesa 
cattolica ha concesso piu vol
te — come nel Concordato 
del 1801 con Napoli —• garan-
zie di lealta dei suoi vescovi 
ad un potere politico che, per 
una qualche ragione, potesse 
presupporre nella organizza
zione t^celesiastica un atteg 
giamento di pregiudiziale osti
lita. 

Nessun puntello 
al regime di Formosa 

I cattolici cinesi che anda-
rono avanti nonostante i ful-
mini e gli interdetti. i vecchi 
vescovi che consacrarono « ir 
regolarmente » i nuovi, i fede
li che seguirono questi ve
scovi consacrati mentre il Va
ticano denunciava al mondo 
Jo « scisma * trovano dunque 
nelle pagine di Padre Wei una 
sostanziale comprensione. 

Quella che piu conta & 
pero la testirnonianza che in 
« Le Saint Siege et la Chine* 
si trova della comprensione 
di Papa Giovanm XXITI. 

Ricevendo nel 1960 un cono-
scitore della situazione, il vi-
sitatore apostolico della Dia
spora cinese, mons. Van Mel 
ckebeke. Papa Roncalli — n-
vela Padre Wei — apprese 
con gioia che si poteva rite-
nere die i promolon delle ele 
zioni «irregolaris> non avesscro 
le intenzioni e gli onentamentt 
che possono qualificare in sen-
so sicuramente « scismatico » 
la conduzione di una vertenza 
irrisolta con il Vaticano. da 
parte di una Chiesa naziona-
le. Sta di fatto che dopo la 
udienza a Van Melckebeke, 
Papa Roncalli non us6 piu la 
parola « scisma » a proposito 
della Clnesa di Cina Tanto 
meno questa espressione e 
stata npresa dal suo succes
sor , che ha nvolto, come e 
noto, nella direzione della Ci 
na Popolare gesti e messag-
gi rivelaton di intenzioni di-
slensive Padre Wei elen"fi 
con la simpatia propria di un 

conciliatore convinto e ostina 
to i segni dell'mteresse e del
le nuove ambizioni di Papa 
Montmi nei confront! della 
grande realta cinese. Ma da 
conoscitore del problema egh 
evidenzia nel contempo, « con 
forza. il nodo centrale, che 4 
poi un nodo politico; quello del 
rapporto tra la Santa Sede e 
Formosa. Nel 1966. elevando 
al rango supremo di Nunzia-
tura la rappresentanza vatica
na a Taipeh, secondo Padre 
Wei la Santa Sede ha aggra
vate di molto le difficolta che 
si opponevano alia normahz-
zazione dei suoi rapporti con 
Pechmo. 

« Le Saint Siege et la Chi
ne » ha avuto la ventura di 
uscire proprio mentre Tan 
nuncio del viaggio di Nixon 
m Cina segna la sconlitta sto 
rica di un lungo tentutivo di 
ignorare la grande realta ci
nese e di con test a re la svolta 
della Rivoluzione cinese. 

L'appello del suo autore 
perchd ci si decida a togliere 
il puntello vaticano al regime 
di Formosa, sembra acquista-
re m questa nuova situazione 
un significato pin ampio per
che e: ormai chiaro che. non 
solo la Santa Sede, ma tutti 
colcro che voghono costruire 
davvero un rapporto norma-
le e positive con la Cina Po 
polare. ^ono oggi chmmalt al
ia sectta prr-^iiiriiruilo dell'ab-
banddno di ogni r-irma di * po 
liticii delle due Cine ». 

Alberto Scandoiw 
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