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Le professioni sanitarie 
nel quadro della riforma 

La «valigetta 
del dottore » 

Una laurea in medicina che non fiene conto dei pro-
gressi scientific! e delle esigenze di specializzazione 
Le ragioni econonvche, sociali e giuridiche del ritar-
do dell'ltalia nel confronfo con i paesi piu avanzati 

La «valigetta del dotto
re» 6 l'immagine emblema-
tica della medicina quale si 
svolgeva sino a qualohe de-
cennio fa. Uscito daU'LJni-
versita con un bagaglio di 
nozioni stabili e sicure, de-
itinate a permanere per 
molto tempo la sua unica 
guida, il giovane medico si 
muniva di uno stetoscopio 
per ascoltare il cuore, di un 
manometro per misurare la 
pressione, di un abbassalin-
gua per guardare in gola, 
di un bisturi per incidere 
gli ascessi, di un forcipe 
per tirare i bambini riluttan-
ti a presentarsi nel mondo; 
e: « via, andare!», come si 
dice a Milano. Quel medico 
all'antica aveva scarso biso-
gno di aiuto: e l'aiuto ne-
cessario glielo davano le 
donne di casa, che tenevano 
puliti i malati, vuotavano le 
padelle, preparavano l'acqua 
bollita 

Le stesse inservienti d*o-
speda'le erano soltanto delle 
giovani contadine, che tene
vano puliti i malati come te
nevano puliti i pavimenti: 
con la medesima vigorosa 
indifferenza. Poi si fece quel 
che sembro un grande pas-
80 in avanti, e nacquero le 
infermiere: capaci di fare 
un bendaggio, di praticare 
un'iniezione intramuscolare, 
di registrare una curva ter-
mica. 

Oggi la valigetta del dot-
tore non serve quasi piu a 
nulla: non pud piu eontene-
re tutto lo strumentario che 
occorre per le diagnosi e le 
terapie, proprio cosi come 
il bagaglio di nozioni conte-
nute nella testa del dottore 
neo-laureato serve assai po-
co, se non viene tenuto in 
costante aggiornamento. Si 
sono sviluppate le speciali
ty, e nel corso di questo svi-
luppo sono state elaborate 
delle tecnologie parziali. Di 
mano in mano che una tec-
nologia parziale si autono-
mizza essa diviene, nella 
maggior parte dei paesi (sia 
capitaldsti che socialisti) 
professione autonoma. Per-
cid la maggior parte dei ser-
vizi sanitari comprendono 
tecnici di diverse professio
ni, dal tecnico radiologo al 
tecnico di laboratorio, dalla 
ostetrica alia citologa, dal fi-
siochinesiterapista all'odon-
totecnico, dall'assistente sa
nitaria all'optometrista, dal
le infermiere specializzate 
nella rianimazione a quelle 
che si specializzano nel trat-
tamento dei bambini imma-
turi. 

Cos! la sanita, che prima 
aveva una rigida e inartico-
lata struttura di casta, con 
la casta semi-divina del me
dico e la casta < paria > de-
gli inservienti, va assumen-
do una fisionomia piu simile 
a quella delle strutture pro-
duttive; in fabbrica ci sono 
gli ingegneri progettisti, ma 
ci sono anche i disegnatori, 
i periti, i capiofficina, i ca-
pi-reparto, gli operai specia-
lizzati, gli operai qualificati, 
• non sarebbe concepibile 
una fabbrica in cui esistes-
se soltanto l'ingegnere-capo 
con uno stuolo di manova-
llanza generica. 

Queste trasformazioni in 
Italia awengono piu lenta-
mente che altrove: la situa
zione delle professioni sa
nitarie nel nostro paese ras-
•omiglia piuttosto a quella 
che caratterizzava i paesi 
ex-coloniali negli anni Cin-
quanta, gli anni del cosid-
detto < decollo », che a quel
la deiringhilterra o della 
Unione Sovietica. Negli an
ni Cinquanta 1'Organizzazio-
ne mondiale di sanita rile-
vava che nei paesi ex-colo-
niali andava formandosi un 
corpo di medici di buon li-
vello, ma non si formavano 
gli infermieri e 1 tecnici. La 
tendenza si spiegava con 
questa ragione: che le fami-
glie che potevano mandare 
i figli a studiare in Europa 
O negli Stati Uniti erano sol
tanto le famiglie ricche, che 
volevano preparare ai pro-
pri rampolli le carriere piu 
elevate; le famiglie mode-
ate, che si sarebbero accon-
tentate di collocare i loro 
figli nelle carriere interme-
die, non avevano i mezzi 
per mandarli a studiare al-
Pestero. Se questa spiega-
aione e valida per i paesi 
afroasiatici, non lo e per 
Htalia. 

In Italia le cause sono di
verse, anche se i risultati 
•ono analoghi. Si possono 
prendere in considerazione 
cause giuridiche e cause 
economico-sociali: cause giu
ridiche nel senso che le no-
stre legislazioni sono per 
solito — e in modo parti-
colare in questi problemi — 
estremamente rigiae, con ri
gida previsione legislativa 
di ruoli e mansioni negli im-
pieghi pubblici, e quindi 
con scarsa o scarsissima ca-

ecita di modificare i cosid-
tti « organic! > quando il 

progresto ccientifico • tec

nico crea nuove mansioni. Si 
potrebbe parlare cioe di un 
residuo di mentalita corpo-
rativa medievale, solo leg-
germente scalflta dal libera-
lismo borghese dell'Ottocen-
to (non per nulla siamo il 
paese in cui Dante Alighie-
ri dovette registrarsi come 
«speziale », cioe farmaci-
sta, non essendoci nel siste-
ma corporativo un « organi-
co » per gli scrittori...). Ma 
forse le cause economico-so
ciali sono piu importanti di 
queste pittoresche (innega-
bili) tradizioni storiche: sia
mo cioe ancora, in realta, 
una societa arretrata e ca-
stale, pre-capitalistica in 
molti suoi aspetti, con la ca
sta dei laureati a cui sono 
aperte almeno teoricamente 
tutte le strade, e la casta 
dei non laureati a cui non 
si riconoscono che ruoli ge-
nerici. 

La discriminazione e visi-
bilissima non appena si fac-
cia attenzione a qualche pro-
blema per solito non preso 
in esame. In Italia, per e-
sempio, la laurea in medici
na e indifferenziata, e una 
laurea « passe - partout », 
mentre nei paesi anglosas-
soni la laurea in odontoia
tria e differenziata dalla 
laurea in medicina, e nel-
l'Unione Sovietica la laurea 
in pediatria e differenziata 
da quella in medicina per 
adulti; le facolta di medici
na sono « aperte », cosi che 
vi si iscrive un numero di 
studenti che e cinque volte 
maggiore di quello richiesto 
da una ragionevole program-
mazione sanitaria, mentre le 
scuole per infermieri e tec
nici sono cosi poche, e a nu
mero cosi rigidamente ehiu-
so, da essere molto inferio-
ri al fabbisogno. Per i me
dici si va al di la del fab
bisogno della program ma
zione generale, per infer
mieri e tecnici ciascun ospe-
dale o istituto provvede sol
tanto — se vuole farlo — al 
proprio singolo fabbisogno. 

Si arriva al paradosso: 
purche si sia in possesso del 
diploma di maturita ci si 
pud iscrivere alia facolta di 
medicina, ma per iscriversi 
alia scuola di fisiochinesite-
rapia dell'Ospedale maggio
re di Milano (che dura due 
anni e fornisce un titolo 
non ancora riconosciuto dal-
lo Stato) occorre la media 
del sette... II paradosso mo-
stra una situazione che in 
realta 6 tipica: sono molto 
maggiori le difficolta che 
devono superare i ragazzi 
che possono affrontare un 
corso di due anni, delle diffi
colta che devono superare 
quelli che possono affrontare 
un corso di sei o sette anni. 

Sicche siamo in presenza 
di due fenomeni: i non lau
reati che con fatica acqui-
stano una specializzazione 
professionale nell'ambito sa-
nitario, non ne acquisiscono 
il riconoscimento, non tro-
vano ne incentivi materiali 
ne incentivi morali; il se-
condo fenomeno, che deri-
va dal primo, e che un nu
mero insufliciente di giova
ni infermiere e infermieri 
si accolla la fatica di impa-
rare compiti difficili, di ad-
destrarsi a mansioni piu spe
cializzate. 

II problema e stato discus-
so in un convegno organiz-
zato dai sindacati ospedalie-
ri delle tre confederazioni, 
presso la Clinica Mangiagal-
li di Milano. E* uscito dal 
convegno uno spunto auto-
critico: forse le organ izza-
zioni sindacali dei dipenden-
ti ospedalieri hanno sin qui 
sottolineato piuttosto le ri-
vendicazioni di categoria che 
l'obiettivo generale della ri
forma sanitaria? Ma su que
sto punto autocritico si e 
ragionato a lungo: in real
ta le rivendicazioni sindaca
li della categoria — la ri-
chiesta di una maggiore 
qualificazione, la richiesta 
di una maggiore articolazio-
ne delle qualifiche, la richie
sta di una maggiore respon-
sabilizzazione accompagnata 
da incentivi materiali e mo
rali — sono di per se con
gruent! alia riforma. 

Nessuna riforma sanitaria, 
infatti, sara valida finche il 
mondo degli operatori sani
tari sara diviso in caste, fin
che il medico assorbira in se 
tutte quelle mansioni che in 
altri paesi sono suddivise 
tra operatori diversi, finche 
gli altri operatori che lavo-
rano nell'ambito della sani
ta non riceveranno tutte 
quelle rcsponsabilita che so
no in grado di affrontare; e 
finche non ne riceveranno il 
riconoscimento. II raggiungi-
mento di questi obicttivi 
• di categoria > non e sol
tanto la premessa di una 
migliore efficienza tecnica 
dei servizi: e anche la pre
messa di una loro effettiva 
democratizzazione. 

Uur» Conti 

IL CUM A POLITICO DI UN PAESE CHE VIVE DA ANNI NELLA TENSIONE DELLA GUERRA 

Uno stato d'animo contradditlorio, tra il timore e l'orgoglio nazionalistico - Bloccata la dialettica delle forze 
politiche per «far quadrato» di fronte al nemico - La nuova borghesia che si forma sulla base di un'economia 
distorta dallo sforzo bellico - Le prime avvisaglie della corsa al consumismo e il crescente disinteresse dei giovani 

DI RITORNO DA ISRAELE, 
febbraio. 

Normalmente, dovendo par-
tire con un volo internaziona-
le, basta presentarsi agli aero-
porti con un'ora di anticipo: 
ma se l'aeroporto e quello di 
Tel Aviv 6 meglio che l'antici-
po sia di due ore, specie se 
l'aereo che si deve premiere e 
della El Al, la eompagnia di 
bandiera israeliana. Perche i 
controlli sono lunghi e com-
plicati: prima ci si presenta 
ad una impiegata che vuole il 
passaporto. il bigiietto e la 
carta d'imbarco; mentre la 
giovane esamina tutto questo, 
un giovanotto fa aprire tutti 
i bagagli — tranne quelli a 
mano — e ne esamina il con-
tenuto, dopo di che esamina 
anche la valigia, per vedere 
che non abbia dei doppi fondi. 
• Poi si passa alia polizia di 

frontiera — che e composta 
da donne — e qui studiano 
accuratamente il passaporto. 
lo confrontano con la dichia-
razione che si e rilasciata ar-
rivando, e nella quale si pre-
cisa la data d'arrivo, la resi-
denza durante il soggiorno, il 
giorno e il volo di partenza, 
ne scrutano le pagine, i vi-
sti, la fotografia. Poi lo bol-
lano e lc restituiscono, ma 
quindici metri piu avanti un 
altro poliziotto — di sesso ma-
schile, questo — lo rivuole e 
ricomincia ad esaminarlo dac-
capo, lo ribolla e io riconse-
gna. 

Non e finita: passato questo 
terzo controllo si giunge in 
una grandissinia sdla. la cui 
parete di fondo e occupata 
da una serie di porte sulle 
quali e scritto «uomini» o 
« donne ». Davanti ad ognuna 
di queste porte e in attesa un 
agente di polizia — uomo o 
donna a seconda dei casi — 
che invita il passeggero ad 
entrare. gli fa tirare fuori tut
to il contenuto del bagaglio a 
mano, esamina la borsa, la 
penna stilografica e la < bi
ro », dopodiche esamina scru-
polosamente il passeggero 
passandogli le mani per tutto 
il corpo e invitandolo a spo-
gliarsi se l'ispezione corpora-
le ha lasciato qualche dub-
bio. 

Infine si puo salire sull'ae-
reo, pieno di pellegrini e oi 
agenti in borghese, che sono 
in borghese ma senza esage-
rare: si vede benissimo che 
hanno la rivoltella. 

II perche di tutto questo e 
abbastanza logico: la prima 
parte dei controlli vuole evita-
re che qualcuno — fingendo 
di partire — faccia imbarcare 
sull'aereo una valigia bom-
ba: la seconda parte vuole 
evitare che uomini armati sal-
gano a bordo con lo scopo di 
effettuare qualche dirottamen-
to. Comunque non e per illu-
strarne le cause che si e pen-
sato valesse la pena di de-
scrivere le complicate parten-
ze da Tel Aviv: il motivo e 
che questa descrizione pu6 

Sfilafa di reparti dell'esercito israeliano a Gerusalemme 

servire ad introdurre nel cli-
ma in cui vive Israele. 

Un clima contraddittorio fat-
to di diffidenza, di risentimen-
to e di orgoglio; per cui uno 
stesso interlocutore descrive 
I'eventualita di un nuovo ri-
corso alle armi come una pos-
sibile catastrofe qualora le 
sorti del conflitto dovessero 
seguire una strada opposta 
rispetto a quella del '48, del 
'56 e del '67, e pochi minuti 
dopo pud affermare che la su-
periorita militare di Israele e 
tale che uno scontro armato 
non potrebbe che portare alia 
disfatta degli eserciti arabi e 
ad una soluzione definitiva 
della cn'si mediorientale. 

Una posizione 
comune 

Naturalmente questa oscil-
lazione tra il timore e l'orgo
glio nazionalistico la si awer-
te negli strati medio-bassi del-

l'opinione pubblica; ad un li-
vello superiore le tracce del 
timore spariscono e il discorso 
diventa « politico > nei termini 
che sono noti e che rimangono 
immutati. Questo ovviamente > 
incide sui rapporti degli israe-
liani con il mondo arabo cir-
costante, ma nello stesso tem
po — e in misura altrettanto 
rilevante — incide sui rapporti 
degli israeliani con se stessi. 

La psicosi della fortezza as-
sediata — di cui la vicenda 
dell'aeroporto di Tel Aviv e 
un esempio evidente e non in-
giustificato — ha avuto ormai 
da anni una conseguenza fon-
damentale: quella di blorcare 
la dialettica tra le forze po 
litiche israeliane. attestate tut 
te (tranne i comunisti del 
« Rakah » — usciti dal TC di 
Israele al tempo della « guer-
ra dei sei giorni ». che essi 
giudicavano una guerra annes-
sionistica d'aggressione — ma 
compreso appunto il « Maki», 
l'ala del PC che la considera 
una guerra difensiva e che ha 
sposato la tesi delle « frontie-

re sicure ») su una posizione 
comune: un quadrato di fron
te al nemico che oirconda e 
nel quale non e'e spazio per 
un dibattico teso a risolvere i 
problemi interni, che pure co-
minciano ad essere preoccu-
panti. 

L'iniziativa 
privata 

Dai dirigenti dell'Hisadruth 
— il sindacato unico israelia
no — a quelli del Mapam, il 
partito socialista ••he e al go-
verno con i socialdemocratici 
del Mapai e con gli esponenti 
del Partito nazionale religioso. 
a quelli del Maki. tutti sono 
concordi nel giudicare la si
tuazione interna israeliana; 
in Israele la lotta politica e 
in particolare la lotta di 
classe si e fermata e non 
e'e speranza che riprenda 
se prima non saranno sta

ti risolti i rapporti internazio-
nali. E poiche questi difficil-
mente troveranno soluzione se 
non sollecitaii da *.na spinta di 
classe, la situazione finisce 
per collocarsi in una intermi-
nabile spirale. • >• 

Ma fuori della spirale si col-
locano altre forze che — al 
contrario — traggono vigore 
proprio dalla paralisi delta lot
ta politica. Non ci si riferisce 
tanto ai « falchi », ai profeti 
della € grande Sion > che nel 
disagio interno possono cer-
care elementi per una pro
gressiva spinta espansionisti-
ca: si tratta della nuova bor
ghesia, del nuovo capitalismo 
che si sta formando in Israele. 

Anche qui citiamo gli uomi
ni della sinistra israeliana — i 
sindacalisti, i dirigenti del Ma
pam e del Maki (non i compa-
gni del Rakah che il profilar-
si del pericolo avevano denun-
ciato gia da tempo) —: anco
ra una volta sono concordi nel 
rilevare il nascere di una ac-
cumulazione capitalistica in 
un paese la cui economia e 

per circa il 70 per cento in 
mano alio Stato o ai sinda
cati. L'iniziativa privata, cioe, 
si sta dilatando sulla spinta 
dell'economia di guerra: poi
che questa assorbe gran par
te del bilancio del paese, l'in-
vestimento dei capitali privati 
e sollecitato e agevolato in 
ogni settore: da quello agrico-
lo a quello industriale a quel
lo delle costruzioni edilizie per 
le quali il governo non solo 
offre esenzioni fiscali, ma si 
sobbarca anche 1'onere delle 
infrastrutture. finendo cosi per 
garantire grossi guadagni nel 
terreno piu fertile, perche la 
popolazione di Israele e in co
stante aumento, sia per la na-
turale espansione demografi-
ca, sia per l'afflusso — che 
va continuamente incremen-
tandosi — degli ebrei della 
Diaspora. 

Parallelamente al prendere 
consistenza del capitalismo in
terno e in conseguenza di que
ste si scopre in Israele un al
tro fatto abbastanza nuovo: il 
profilarsi del consumismo. E* 

ancora embrionale, ma e gia 
in cammino. Forse 1'inciden-
za che questo pud avere non 
solo suH'economia. ma anche 
sui costume del paese appa-
rira piu comprensibile se ai 
considerano alcuni fatti. I pio-
nieri di Israele si sono mossi, 
praticamente dall'inizio del se-
colo, sui terreno comunitario 
dei «Kibbutz», le comunita in 
cui non circola moneta, dove 
tutti indistintamente vivono 
nelle stesse condizioni. Sui ri-
gore egualitario dei «kibut-
zin > si 6 innestato — alia na-
scita dello Stato d'Israele — 
un sistema fiscale molto duro, 
fortemente progressivo (un ri-
cercatore dell'Istituto Weiz-
mann ci diceva di aver rifiuta-
to un aumento di stipendio 
perche questo avrebbe fatto 
scattare il congegno del pre-
lievo fiscale in misura tale 
che, di fatto, l'aumento di iti-
pendio sarebbe diventata una 
decurtazione). 

Una nuova 
gerarchia 

Stipendi non elevati, in nes-
sun caso; un sistema di impo-
ste rigoroso; fortissime tasse 
sulle importazioni. Per esem
pio. le automobili. in Israele, 
costano tre volte di piu che 
la stessa automobile in Italia, 
eppure in un incontro col sin-
daco di Milano. il sindaco di 
Tel Aviv ha dichiarato cha il 
piu grosso problema di que
sta citta (che e nuovissima, 
essendo stata fondata sessan-
t'anni fa) e la paralisi del 
traffico provocata dall'incre-
mento della motorizzazione 
privata. 

Se si chiede come riesca-
no a conciliarsi i presupposti 
con le conseguenze, la rispo-
sta risale — direttamente o 
indirettamente — alia prima 
affermazione: il nascere di 
una borghesia ricca, prodotta 
dallo stato di tensione nei rap
porti internazionali e il conse-
guente affiorare di una econo
mia complementare, subordi-
nata all'accumulazione. 

Due fenomeni, quindi, legati 
alia guerra: la paralisi della 
dialettica politica e della lotta 
di classe; il formarsi di una 
nuova gerarchia economics. 
E i due fenomeni, congiunti, 
ne producono un terzo che e 
forse il piu preoccupante: il 
disinteresse dei giovani per la 
vita politica del paese, il lo
ro estraniarsi dalle posizioni 
ideologiche del passato per 
avvicinarsi sempre piu agli 
ideali di una society consu-
mistica. Non e un dato gene
rale, naturalmente; ma e un 
altro segno — sui quale biao-
gnera tornare — del disagio 
del paese. 

Kino Marzullo 

Stanotte stroncato da un infarto 

E' morto 
Saro Mirabella 

Un pitfore che si richiamava alle idee e alle esperien-
ze del movjmenlo neorealista — Aveva 57 anni 

E' morto stanotte a Ro
ma il pittore Saro Mira
bella. L'artista. iscritto al 
PCI. e stato colpito da 
infarto. Aveva 57 anni. 

Alia moglie Emma, ai 
figli Paolo e Tanina giun-
gano le fraterne condo-
glianze deM'Unita. 

La morte improvcisa di 
Saro Mirabella, compagno 
in tante lotte artistiche e 
politiche di trent'anni, e 
un grave lutto per Varte 
italiana e anche per la 
scuola italiana dove, in an
ni sempre piu difficili, e 
stato insegnante assai sen-
sibile alle istanze politiche 
e culturali delle giovani 
generazwni. La sua tipici-
ta e il suo valore di pit-
tore moderno italiano e 
data dalla appassionato, 
originate partecipazione al
le idee e alle csperienze, 
artistiche e politiche, del 
movimento neo-realista de
gli anni '50. 

Venuto dalla Sicilia a 
Roma appena liberata, con 
altri artisti siciltani come 
Franchina, Consagra e At-
tardi, Mirabella si impose 
subito nelle lotte artisti
che della capitate con il 
suo stile realista contadi-
no molto scmplice e pole-
mico, per il suo disegno 
essemiale della vita dei 
pescatori e dei minalori si-
ciliani. 

La sua partecipazione al 
movimento realista degli 
anni '50 fu assidua e ca-
ratterizzata da molte mo-
atre: da quelle «persona-
li» aUa Galleria II Pincio 

di Roma alia partecipazio
ne alle Biennali di Vene-
zia 1948-50 e alle quadrien-
noli di Roma. - • 

Un momento importante 
della sua vita di artista 
e di comunista fu la par
tecipazione, nel 1951 alia 
mostra L'arte contro la 
barbaric 

Come pittore della natu-
ra e del popolo di Sicilia, 
a partire dal 1948, Mira
bella lascia una ricchissi-
ma produzione di paesag-
gi e di storie popolari, che 
merita di essere ricordata 
alle giovani generazioni 
italiane che fanno pittura 
sociale. 

da. mi* 

Un'odiosa montatura contro i pacifisti americani 

LA SFIDA DEI FRATELLIBERRIGAN 
La vicenda di due sacerdofi che rivendicano fieramenfe la responsabi lita dell'impegno contro la guerra nel Vietnam — Philip e solfo pro
cessor to accusant) addiritfura di aver complottato per rapire Kissin ger — L'amicizia di Daniel con Camilo Torres e i l suo viaggio ad Hanoi 

Nel pomeriggio del 23 apri-
le del 1970, un centinaio di 
agenti federal! invase, dopo 
averne sfondato le porte, il 
presbiterio della chiesa di 
San Gregorio, a New York, ed 
arresto padre Philip Berrigan, 
rioercato da due settimane. 
Due settimane prima, infatti, 
era scaduto l'ultimatum che 
le autorita federal! avevano 
posto a lui e a suo fratello 
Daniel per costituirsi, dopo 
le condanne subite con 1'im-
putazione di cdistruzione di 
cartoline precetto ». I tribuna-
li non avevano dovuto awa-
lersi di pretest! per ricono-
scerli colpevoli, dal momento 
che essi stessi avevano riven-
dicato le proprie responsabili-
ta: deliberatamente avevano 
voluto proporre la disobbe-
dienza civile in alternativa al 
rispetto di norme che in no-
me della legge chiedono agli 
uomini delitti ben piii gravi. 
•La parola d'ordine, nell'otto-

bre dei 1967, fu lanciata quan
do quattro persone penetraro-
no negii uffici di leva di Bal-
timora non per axruolarsi, ma 
per un gesto simbolico di pro-
testa contro la guerra nel Viet
nam che minasse alia base la 
opinione, allora prevalente fra 
la popolazione americana, del
la vittoria sicura degli Stati 
Uniti. Le liste di coscrizione 

, furono imbrattate di sangue, 
ma non distrutte e non si fe
ce rlcorso alia violenza. Gli 
autori dell'azione — di cui 
Philip Berrigan era stato il 
principale animatore — si con-
segnarono alia giustizia, 

II gesto fu ripetuto nel mag-
gio dell'anno successivo, men
tre gli americani vive vano sot-
to 11 trauma della sconfitta 
jubita con l'offenslva del tet. 
Nov* paclfUU, fuldati OAI due 

Berrigan, invasero un altro uf-
ficio di leva, quello di Catons-
ville. trascinarono gli scheda-
ri per la strada e li brucia-
rono con del napalm fabbrica-
to in casa, usando contro uno 
degli strumenti dal potere — 
la coscrizione militare — Tar-
ma con cui venivano inceneri-
ti uomini e villaggi vietnami-
ti. Per la prima volta queste 
azioni, frequenti in quegli an
ni negli Stati Uniti, venivano 
orgamzzate da sacerdoti ca^ 
tolici, appaxtenenti ad una 
Chiesa tradizionalmente lega-
ta alia politica del governo. 

Nel dicembre del "70, cioe 
nel momento culminante del 
tentativo di Nixon d'imporre 
la linea che si riassumeva nel
lo slogan * legge ed ordine » 
il capo del FBI, Hoover, com-
pleto la controffensiva met-
tendo sotto accusa otto perso
ne. definite « piu pericolose 
della malavita organizzata». 
Le a colpe » prefabricate da 
Hoover per le vittime scelte 
non a caso, erano: aver ordi-
to un complotto per rapire 
l'assistente presidenziale Hen
ry Kissinger e rilasciarlo so
lo in cambio della completa 
cessazione dei bombardaVnen-
ti in Indocina; aver prepara-
to un piano per far saltare 
in aria il sistema di riscalda-
mento degli edifici federal! di 
Washington come estrema 
protesta contro la guerra. II 
principale organizzatore della 
congiura? Nonostante si tro-
vasse in prigione da nove me-
si. era. secondo il FBI. Philip 
Berrigan, imputato numero 
uno al processo inlziato nei 
giorni scorsi di fronte ad un 
tribunale d! HarrlsbuTv. 

Per gli assurdl cap! d'impu-
tazione, gli imputati si sono 
dUchJarati campleteroente it* 

nocenti. Ma il processo — una 
montatura, come quella orga
nizzata contro Angela Davis, 
con oscuri atti d'accusa — e 
altrettanto chiaro nel suo si-
gnificato politico: Philip Ber
rigan non e un pacifista qual-
siasi. E' un sacerdote che ha 
trovato gradualmente, soprat-
tutto nei ghetti neri, una stra
da opposta a quella tracciata 
dalla gerarchia: non piii un 
impegno a sostegno del pote
re o la sottomissione a questo, 
ma l'azione, secondo i princi-
pi della non-violenza e della 
disobbedienza civile, contro le 
piu ingiuste strutture del si
stema, tra cui la discriminazio
ne razziale e la guerra. 

Partendo daH'esempio indi-
viduale egli e via via diventa-
to il protagomsta di un mo
vimento di azione e di pensie-
ro che. soprattutto dopo il 

Concilio (a cui e rimasta estra-
nea la gran parte della gerar
chia ecclesiastica statuni-
tense), ha colpito il cattolice-
simo americano alia base, pro-
vocando la crescita di un im
pegno e di una milizia politi
ca nell'ampio schieramento 
delle forze di sinistra. 

Philip Berrigan, che ha qua-
rantotto anni, che e figlio di 
un immigrato lrlandese ed ul
timo di sei fratelli, e sempre 
vissuto in un ambiente che lo 
sollecitava airimpegno. Suo 
padre. Tom, era impiegato nel
le ferrovie e sindacalista, ave
va rotto i ponti con la Chiesa 
poiche non solo essa non ap-
poggiava il movimento ope. 
raio, ma anzi lo combatteva. 
La convinzione di mutare 
queUa Chiesa, quell'orlenta-
mento si esprimeva in un im* 
pegno milltante, al margine 
della spinta ideate che allora 
prorentvm dei moflmsnto del 

Catholic Worker. 
Uscito da questa scuola fa-

miliare, Philip partecipb co
me volontario alia guerra 
mondiale. tomandone carico 
di decorazioni e con la deci-
sione di continuare la sua mi
lizia sui fronte interno, nel 
quadro della sua vocazione. E 
nel "30 diventd sacerdote. « La 
condizione piii evidente della 
ingiustizia negli Stati Uniti — 
ha scritto Leonardo Valente 
nella prefazione ad una raccol-
ta di suoi scritti pubblicati di 
recente in Italia — e quella 
dei negri, ed egli aveva preso 
i voti dell'unico ordine che si 
occupa istituzionalmente del-
revangelizzazione dei ghetti, 
i Josephite fathers. II suo la-
voro, sino ad allora anonimo 
e durissimo. si svolge a New 
Orleans, Washington, Baltimo-
ra, Newburgn. 

In questi vent'anni la sua 
vicenda e paralleia a quella 
di suo fratello Daniel, anche 
egli sacerdote, entrato giova-
nissimo nell'ordine dei gesui-
ti. Lo e nel senso sia di una 
ulteriore maturazlone politi
ca ed intellettuale, sia di un 
lavoro comune. Diventa Inevl-
tabile lo scontro dei fratelli 
Berrigan sia con il sistema di 
potere sia con la gerarchia ec
clesiastica. Daniel viene esilia-
to a piu riprese. Una prima 
volta va in Prancia, dove co-
nosce da vicino 1'esperienza 
dei preti operai; la seconda 
volta si reca in America Lati-
na, si lega d'amicizia con pa
dre Camilo Torres e quindi 
conosce le premesse e gli svi-
luppi della lotta del sacerdo
te colomblano, caduto poi in 
combattbnento nella lotta ar-
mata coatro l'oligarchia di Bo
gota e la dominazione lmperia-
lUta. H ten» Tia«io one faa 

lasciato una profonda impron-
ta nella sua elaborazione e 
quello che lo porta ad Hanoi, 
dove vede l'aviazione del suo 
paese bombardaxe i villaggi, 
e da dove toma portando a 
casa tre piloti americani fatti 
prigionieri e poi rilasciati dai 
vietnamiti. 

Le esperienze dei due fra
telli sono complementari, e 
portano alia scelta comune di 
andare incontro ad un sacrifi-
cio personale per dimostrare 
la possibility di sfidare l'as-
setto di potere. 

Comune e anche la scelta 
di tentare la lotta nella elan-
destinita il giomo in cui, do
po l'ultimo appello, diviene 
definitiva la loro condanna (a 
sei e tre anni) per i fatti di 
Catonsville. Philip, che aveva 
scontato gia sei mesi di pri
gione, e arrestato subito. Ma 
Daniel sfugge per quattro me
si agli agenti federal! che gli 
davano la caccia. 

Si tratta ancora una volta 
di una lotta non-violenta che 
pone in primo piano la disob
bedienza civile, l*unica arma 
in grado — a giudizio dei due 
Berrigan — di dimostrare ef-
ficacemente ad un'opinione 
pubblica incerta e combattu-
ta la possibilita di guarire dal
la malattia di cui la societa 
americana e afflitta, « una ma
lattia — scrive Daniel — che 
ha bisogno ancora d'aggravar-
si per essere curata ». 

Oggi Philip siede, insieme 
con altre sei persone, sui ban
co degli imputati ad Harris-
burg e rischia l'ergastolo. Per 
suo fratello l'accusa dl COTP> 
plicita nel cosiddetto «com
plotto del preti» e stata la-
sciata mlstsxiosaneBto eadere. 

RMIZO Foa 
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