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Platonov 
e Vaghinov 

Uno straordinario interprete della coscienza 
operaia e un raffinato narratore che illustra 

I'autocritica degli intellettuali 

MAI'GOSr TESI I RAPPORTI TRA MADRID E IL VATICANO 

La pubblicazione recente 
di due romanzi sovietici del-
la line degli anni venti e 
dcll'inizio degli anni trenta 
(Andrej Platonov, 11 villag-
gio della nuova vita, Monda-
dori, pp. 439, L. 3.500; Kon-
stantin Vaghinov, Bamboc-
data, Einaudi, pp. 177, lire 
2.500) e il tipo di sviluppo 
della lelteratura russa di 
quel periodo inducono a ri-
flettere sul detto annoso che 
la storia non si fa coi « se ». 

Detto indiscutibilc. Eppn-
re l'ipotesi di una storia pos-
sibile e irrealizzata fa par
te implicita di ogni riflessio-
ne storiografica che non sia 
registrazione passiva di ac-
cadimenti, ma penetri il gro-
viglio concreto di virtualita, 
in cui una scelta collettiva 
si e affermata, spegnendo o 
deviando altre tendenze. Si 
danno poi rari casi in cui 
la storia non realizzata tra-
manda ai posteri documenti 
e monumenti, i quali, por-
tati alia luce, non solo pren-
dono ad agire con la forza 
delle cose vive sia pure di 
una vita diflerita, ma con-
sentono anche di pensare 
fondatamente a una storia 
che non fu, ma che ben sa-
rebbe potuta essere, dal mo
menta che si attuo in una 
segreta piega del tempo. 

Questi rari casi si danno 
non nella storia delle istitu-
zioni e delle relazioni socia-
li e oggettive, dove il vinci-
tore incenerisce il vinto, o 
con esso coesiste quando la 
sua vittoria e solo parziale 
o transitoria, bensi nel raon-
do delle creazioni che, pur 
radicate nel terreno della 
socialita, sono irreparabil-
mente individual! e indivi-
due, cioe nel mondo artisti-
co-intellettuale. Tale e il 
caso di Platonov e di Va
ghinov e del fenomeno piu 
generale cui essi rimandano. 

Platonov, che visse tra il 
1899 e il 1951, non fu certo 
ignoto nei suoi tre decenni 
di attivita di scrittore. Tan-
to poco ignoto egli fu da 
richiamare sul suo capo le 
repriraende della critica so-
vietica e quella stessa ~ di 
Stalin. 11 che, naturalmente, 
non fu senza effetto, come 
dimostra il fatto che le sue 
opere maggiori solo ora ve-
dono la luce nel suo paese 
(come il romanzo Dzan pub-
blicato nel suo libro Ricer-
ca di una terra felice, edito 
da Einaudi) o fuori del suo 
paese soltanto (come que-
sto Villaggio della 7iuova vi
ta, nsll'originale intitolato 
Cevengur). 

La sperduta 
Cevengur 

Di origine e formazione 
operaia, Platonov fu forse il 
solo vero, complesso, straor
dinario scrittore proletario 
in un tempo e in un luogo 
che ambivano a coltivare una 
letteratura proletaria, e la 
teorizzavano, la proclamava-
no, la imponevano. Ma es
sere portatore della condi-
zione e della coscienza ope
raia voleva dire educare una 
individuality nuova, e non 
massificarsi; voleva dire co-
struire una criticita nuova, 
e non gregarizzarsi; voleva 
dire affermare una politici-
ta nuova, e non ufficializzar-
si. Per questo Platonov, che 
aveva nel sanguc la soffe-
renza e la forza della sua 
classe, sdegno le pantomime 
< proletarie >, tanto care agli 
intellettuali piccolo-borghe-
si in vena di posticcia auto-
critica, e manifesto il suo 
essere proletario in una in
dividualita critica e politi
ca, che non si faceva un 
feticcio della rivoluzione. Da 
queste vondizioni nacque 
un'opera lettcraria di autcn-
tica intensita e di comples-
sa originalita, di cui II vil
laggio della nuova vita e 
nuova prova. 

Come nelle sue cose mi-
gliori, anche qui Platonov 
crea un suo mondo irripeti-
bile di linguaggio, in cui la 
vastita misteriosa degli spa-
zi e il segreto tormento del
le creature si fondono in una 
unica pulsazione pacata, che 
e poi il ritmo della sua 
ccriltura, della sua prosa 
russa lirica e nodosa. I pcr-
sonaggi di Platonov hanno 
un'anima e un corpo legati 
da un gioco profondo e su-
bitanco di reciproche corri-
spondenze, vivono in un 
mondo di storia, fatto di cc-
lato dolore c di inconscia 
spcranza, e in un universo 
di natura, groviglio di erbe 
e di stelle, di pictre c di lu
ce. La rivoluzione li coglie 
come un destino nella loro 
nudita creaturale e gctta le 
loro orfane csistenzc in una 
grandiosa c spietata rappre-
lentazione sacra. 

II luogo in cui il mistcro 

f lla rivoluzione si compie 
U Russia immensa sotto 

l'infinito ciclo e poi la pic-
cola Cevengur, sperduta nel
la steppa. Co mo nell'ottica 
dell'antica cultura popolare, 
plebea, il comico e il tragi-
co, il serio e il farsesco, il 
sordido e il sublime qui so
no inscindibili. Ma la visio-
ne di Platonov, se nasce dal 
basso, perviene alia lucidita 
dell'alto, e non e ingenua. 
Per cui conquista la dialet-
tica piu riposta della rivo
luzione, quella di utopismo 
e dispotismo, di innocenza 
e ferocia, di vcrita e ingan-
no. 

Solo uno scrittore proleta
rio e r>voluzionario poteva 
giungere a tale profondita 
con tanta sercna sicurezza. 
L'« aristocratico » Bulgakov, 
pur cosi soffertamente pe-
netrantc, resta a uno strato 
piu alto, poiche inserisce la 
rivoluzione in un < codice » 
che non e il suo. Intima-
mente russo, Platonov fa di 
Cevengur un luogo univer
sale, di metafisica forza. In-
terpretarlo in chiave docu-
mentaria sarebbe come fare 
di Kafka il cronista della 
Mitteleuropa dei suoi anni. 

II gruppo 
Oberiu 

Nella seconda meta degli 
anni venti, quando il prole
tario Platonov andava scri-
vendo il suo Cevengur, a 
Pietroburgo, diventata Le-
ningrado, un raffinato intel-
lettuale andava vergando, 
frammezzo alle poesie, ope-
rette narrative squisite e 
capricciose, che attraverso i 
lazzi e le piroette di un'ani-
ma superbamente clownesca 
manifestavano i dolori e le 
angosce di un mondo spiri
t u a l in irreparabile agonia. 
Lo scrittore era Vaghinov, 
e Bambocciata e uno dei 
romanzi suoi. 

Se mai ci fu un'autocriti-
ca seria e vera degli intellet
tuali, questa avvenne in 
Russia verso la fine degli 
anni venti. In quel torno di 
tempo, mentre l'intellettua-
le operaio Platonov critica-
va la rivoluzione, che era 
per lui la ragione delle ra-
gioni di vita, altri intellet
tuali non operai, ma fedeli 
alia nuova Russia, criticava-
no se stessi, denigrandosi 
con assoluta e nervosa sin
cerity. Nacquero opere ec-
cezionali, da questa situazio-
ne, come Invidia di Olescia. 
Si dice, infatti, che il can
to degli usignoli accecati sia 
piu soave. Vaghinov, la cui 
luce era naturalmente au-
tunnale, non si tolse il bene 
della vista ne, s'intende, po
teva aspirare alia chiarita di 
un Platonov. Egli, come i 
suoi compagni di gruppo, 
visse nell'aura dell'assurdo 
e del grottesco queU'epoca 
storica inesplicabile e in-
gente. 

II gruppo portava il nome 
strano di Oberiu, che signi-
fica «Unione dell'arte rea-
le >, ed era nato a Leningra-
do nel 1928. Se gli oberiu 
furono gli antesignani del
la letteratura dell'assurdo, 
assurdo fu il loro stesso de
stino, che li vide sgominati 
e dispersi subito dopo la lo
ro nascita e totalmente di-
menticati fino a questi ulti-
missimi anni. Oggi e possibi-
le racimolare notizie sui lo
ro atti e programmi. Ma 
quel che sfugge, e che solo 
1'opcra loro rende, e 1'ener-
gia sotterranea che fece e-
splodcre il loro mondo fu-
nambolesco e stralunato al
ia vigilia di una svolta sto
rica verso 1'austerita lettera-
ria piii enfatica e piu arci-
gna. 

Bambocciata non e una 
mera testimonianza di quel 
mondo. E' un'opera di auto-
noma poesia, fervida di 
estrosa ed evanescente fi-
nezza, in cui quel mondo in-
tcllettuale si burla di se con 
delizioso e amaro diverti
mento, mentre si sente sfio-
rare dall'ala nera della mor-
te. Gioco supremo di una 
civilta lettcraria degna tan-
to di sfinirsi perdutamente 
quanto di non perdcrsi defi-
nitivamente. 

Platonov c Vaghinov: che 
strano accostamento! Ma che 
cos'era quella loro comune 
liberta fantastica, quella lo
ro trasfigurazione inventiva 
e giocosa di una rcalta dura 
che essi, in vario modo, vo-
levano intendere e trascen-
dere creativamente? Era la 
possibilita di una letteratura 
diversa, di un di verso modo 
di essere nella poesia e nel
la storia rispetto a quello 
che gia incombeva. Oggi tra 
lc macerie del tempo risco-
priamo, archcologi appassio-
nati, quella possibilita pre-
ziosa, che insieme fall! e fu 
attuata. 

Vittorio Sfrada 

II regime I'accusa di«fradimenlo»-1 vescovi hanno lancialo un vero e proprio manifesto antifranchista - Dichiarano «incompatibile la negazione della liberta con 
il modo di essere cristiani»e rivendicano i diritti democratici - La guerra civile non e piu vista come« crociata» ma come«sciagurato conflitto fratricida» 

Polizia a cavaNo nelle strade di Madrid 

A proposito del mancato ln-
contro In Vaticano tra Pao
lo VI ed il mlnistro degli 
esterl di Spagna Lopez Bra
vo, che avrebbe dovuto aver 
luogo 11 30 dlcembre, 11 ml
nistro delle informazlonl spa-
gnolo ha fatto circolare la no-
tizla secondo cui 11 rinvlo del 
eolloquio sarebbe stato deter-
minato dallo stato Influenza-
le del Papa. Quanto prima. 
pero — secondo notizie di 
fonte spagnola non confer-
mate dal Vaticano — Lopez 
Bravo incontrera Paolo VI. 

Al dl la di queste spiega-
ziini ed illazioni di caratte-
re politico e diplomatico, ri-
mane il fatto che la vislta 
in Vaticano da parte del mi-
nistro degli esterl, Lopez Bra
vo, che in seno al governo 
rappresenta l'ala moderata ri
spetto alia fazione dl Carre-
ro Blanco che nelle setti ma
ne scorse aveva attaccato la 
Chlesa per le sue poslzlonl 
sempre piu antifranchlste, e 
stata sollecitata da Franco 
nel tentativo di attenuare 1 
contrast! crescentl tra Stato 
e Chiesa. 

Sacerdoti 
in carcere 

In questi ultiml anni, le 
prese dl posizione contro 11 
regime franchista da parte 
di slngoii vescovi, dl teologi e 
di sacerdoti si sono moltlpll-
cate dlventando sempre piu 
incisive anche sul piano po
litico. Moltl sono statl 1 sa
cerdoti processati e condan-
natl al carcere accanto ad al
tri prigionieri politici. II, go
verno, pero, aveva potuto con-
tare fino alia meta del 1971 
(nel giugno dl questo anno 
muore l'arclvescovo dl Ma
drid, . mons. Morclllo, presl-
dente della Conferenza episco-
pale) su un episcopato dlvi-
so e controllato da prelatl 
tradlzionallstl. Per far pres-
slone sugll esitantl, lo stesso 
governo aveva mlnacciato di 
rivedere, in sede dl fevlsione 
del Concordato, l'lmpegno dl 
versare annualmente alia 
Chlesa la somma dl circa 60 
mlliardl dl lire per la sov-
venzione del seminar!, delle 
parrocchie, del clero, degli 
Istltutl religiosi. E poiche, 11 
60 per cento delle scuole pri-
marle e secortdarle era — e 
lo e ancora — gestito da or-
dlnl religiosi, il governo ha 
varato nel 1970 la legge che 
Istltuisce la scuola statale del-
1'obbligo fino al 14 anni. 

Questa politica non ha, pe-
rd, intlmldito la Chiesa spa
gnola; ne ha. anzi, accelerato 
la riorganizzazione su altre 
basl ed 11 dlstacco da quel
lo che, ormal, vlene definito 
come «uno sciagurato appog-
gio morale» aU'esercito fa-
langlsta negll anni della guer-

UN VASTO CAMPO Dl APPLICAZIONI PRATICHE 

LA TECNOLOGIA SPAZIALE 
E' gia vantaggiosamenffe impiegata anche per scopi «terrestri» in molti settorj — Investe le comunicazioni 
internazionali, la meteorologia, la radiotecnica — Pud servire in determinati impianti industrial! e negli ospedali 

Con l'Apollo 17. una fase 
delle imprese spaziali si e 
conclusa. L'uomo na messo 
piede sulla Luna, vl na invia 
to veicoli esploratwi i-'Ie^m 
dati e sonde, vl ha effettua-
to alcuni esperimentl, ha pre 
leva to dei material i e, per 
giungere a questo. ha com-
piuto un enorme sforzo tec-
nologico. che non ha prece
dent! nella storia. 

II prossimo futuro. intcso 
in termini di un decennio, 
non prevede altri «sbarchi ^ 
sulla Luna ma un'intensa utl-
hzzazione delle tcrp.i;he sDa 
ziali mediants sonde automa-
tiche e teleguulalt*. ed uno 
studio assai approfondito de<-
la zona circumterrestre e del
la Terra stessa da Iaboratori 
orbitanti, presidiati o meno 
da cosmonauti. 

Questo puo forse destar 
perplessita, ed essere conside-
rato. anche dai tecnici, CXJIP.̂  
una battuta d'arresto nella 
conquista dello spa/io Î » n̂ 
sa, sotto certi aspettl e an
che vera, perche un rallen 
tamento delle imprese spazia
li con grand i cosmonavl e 
uomini a bordo, negli ulti 
ml due anni e'e stato. Che 
questo costitulsca, perd, a tut-
ti gli effetti un « rallentamen-
to n nella conquista dello spa-
zio. e discutibile. Alio stato 
attuale delle cose, la tecnica 
spaziale, le imprese spaziali, 
l'utllizzazione pratlca delle 
stesse e della nuova tecnici 
che hanno sviluppata, han 
no bisogno di un certo «as 
ses tamento ». 

L'lmpresa deM'Apollo e sta
ta paragonata dallo stesso 
Von Braun alia conquista. 
effettuata oltre mezzo sccolo 
fa. del Polo Sud con slitte tl-
rate da canl, e cioe al Umltl 
delle possibility umanc. e del
la tecnica allora dlsponlblla. 

Per giungere ad una « vera * 
conquista della Luna, occor-
reranno molti anni di lavoro, 
e converra passare per la 
grande base orbitante. colle-
gata a terra con un certo 
tipo di veicolo spaziale (de-
stinato ad attraversare 1'at-
mosrera), piattaforma di par-
tenza per veicoli « assiematl a 

sulla base stessa. decisamen-
te extraterrestrl e destinatl 
ad esplorazioni a largo raggio. 
Oltre che molto tempo, oo 
correranno mvestimenti ;n m-
maginabili che rischiano di 
mettere in ensi il bilancio 
delle potenze spazialL Per 
contro. quanto e gia stato 
speso nella nova tecnologia 

spaz.ale fruttera airumanita, 
in applicazisni pratiche, pin 
di quanto non si creda. 

I satelliti 
artificiali 

Le esplorazioni spaziali con-
tinueranno, naturalmente, 
specie con sonde automatl-

che. lanciate da missili costrul-
ti, non diclamo in serie, ma 
quasi, e quindi di un costo 
enormemente Inferiors ai lan-
ci con uomini (che non sa-
ranno, naturalmente, del tut-
to sospesi nella zona circum
terrestre). Gli sclenzlatl con-
tinueranno il loro lavorj. stu-
diando l'enorme cumulo dl 
dati racrolti finnra p com-
pletandoll ove sono lacuno-
sl. La tecnica spaziale. «n!an 
to. come gia detto, sara usata 
in termini pratici per scopi 
«terrestri». 

Pensl^mo al satelliti artifi
cial!: ormal la nostra vita 
non sarebbe piu conceplbile 

senza di essL Le comunicazio
ni internazionali si sono fat-
te cost numerose che la via 
radio e la via cavo non sono 
piu sufficient a convogliarle. 
Posare nuovi cavi interconti
nental! risolverebbe poco, e 
ad un prezzo alti.ssimo. In 
campo radio, 1 «canali» di-
sponibili sono quelli che so
no, in quanto, passando alle 
frequenze piu elevate. s>i en 
tra nel campo delle radioon-
de che perforano la lonosle-
ra, anziche esseme riflesse ed 
essere captate a terra da una 
stazione radio che pud stare 
anche agli amipodi. I satelli
ti artificiali possono funzlo-
nare come una specie di 
«ponte-radio spaziale*: rice-
vono da terra su frequence 
molto elevate (e quindi in 
un campo dove i canall di-
spombili sono moltissimn 
e ritrasmettono a terra qua-
lunque tipo di messaggio. ual 
telegramma intemazionale al
ia trasmissione TV 

I satelliti artificiali poi 
«sorvegiiano» la Terra dal-
1'aita Teletrasmettono a ter
ra l'immagine di cieloni in 
formazione ed in movimento. 
fronti di maltempo. rorma-
zionl dl nuvole. consentendo 
segnalaziom temDesUve a na-
vi ed aerei, ed una formula-
zione precisa, anche se a bre
ve distanza nel tempo, di pre
vision! meteorologiche. Altri 
tipi di satelliti individuano 
lo srorrere e lo spostarsi del
le grandi correnti marine, e 
quindi dei microorgamsmi che 
costituiscono il cibo dei pe-
sci. In altre parole sono o^ î 
speciali satelliti artificiali che 
guldano le flotliglie per ia 
pesca oceanlca (merluzzo. sar
dine, tonno, ecc) , aumentan-
done fortemente la resa. Altri 
satelliti ancora segnalano. 
•empre attraverso Immaglnl 

televisive riprese attraverso 
schermi speciali e su materia-
le fotosensibile altrettanto 
particolare, lo stato di de-
pauperamento dei terreni agri-
roli destinatl alia colture prin
cipal! (grano, riso ecc.) e for-
niscono indicazioni precise 
per compensarlo mediante ap-
porto di concimi chimicL 

I segnali 
delVorganismo 

Sotto la spinta delle im
prese spaziali. tutta la radio
tecnica ha fatto grandi passi 
avantL Non si tratta soiamen-
te della ben nota miniatunz-
zazione. ma dello studio di 
antenne per emettere in dire-
zioni prestabilite, di antenne 
capaci di captare senza distor-
sione segnali debolissimi, pro-
venienti da molto lontano •or
mal. anche milioni di chilo-
metri) e capaci di orientarsi 
in maniera precisissima. Que
sta tecnica. trasfenta alle sta-
zlonl radio e TV, ai ponti 
radio che collegano sempre 
piu fitti tra loro centri con-
tabili, ministeri, nodi di te'.e-
comunicazlonl, consente di di-
sporre di impianti piu picco-
11, meno costosi e piu poten-
ti di quelli di un tempo, e 
contemporaneamente assal 

. piu sicuri nel loro funziona-
mento. 

La telcguida e la tecnica 
per accoppiare rilevamenti au
tomatic!, teletrasmissione di 
dati e teleguida hanno fatto 
passi avanti di pan livelio. 
Basti pensare al « Lunachod », 
teleguidato da mezzo millo-
ne di chilometri dl iistanza, 
capace automaticamente i! 
evitare un ostacolo. Ebbene, 
tecnlche simlll, clrcultl, anten

ne, slsteml dl rilevamento e 
teleguida, possono essere usa-
ti sulla Terra con grande van-
taggio nelle grandi macchine 
per lavori civlli, nel telecon-
trollo dl impianti industriali 
di vario genere, specie in 
campo metallurgico. chimico, 
nucleare, nelle zone ove un 
operatore umano, anche se 
protetto da Indumentl speciali 
o racchiuso entro cabme sta-
gne, si troverebbe sempre in 
una situazione di potenziaie 
pericolo. 

Per il telecontrollo delle 
funzioni vital! dell'organismo, 
la tecnica spaziale ha svilup-
yato speciali sensori, accop-
piati a sistemi radiotrasmit-
tenti e radiericeventi, per cui 
su nastri o su scherml tele-
vislvi compalono segnali che 
descrivono ed evidenziano il 
battito del cuore, la pressio-
ne arteriosa, il ritmo respira-
torio ed altre funzioni vitalL 
Sistemi del genere permetto-
no da una sala dl un ospe-
daie. di controllare numerosi 
malati gravi, in maniera as-
solutamente efficace. da par
te di un solo special ista, 11 
quale, nel caso che uno dei 
« monitor» riveli un traccia-
to che evidenzia uno stato di 
sofferenza o di pericolo, av-
verte immediatamente infer-
mierl e medlcl, con una pron-
tezza che non si potrebbe rag-
giungere altrimentL 

Finora abbiamo fatto cenno 
a « sistemi» nuovi, comples-
si, di applicazione assai va-
sta. Ma la tecnologla spazia
le ha portato altro. di cui 
parleremo, e che e altrettan
to utile sul terreno pratico. 
nel campo, ad esempio, della 
mctallurgia, deH'elettronica. 
delle applicazionl di nuove 
materie plastiche e cosl via. 

Giorgio Bracchi 

ra civile 1936-39. La parola 
« crociata » e scomparsa dal 
linguaggio ecclesiastico spa-
gnolo per lasciar posto alia 
espressione che definisce la 
guerra civile uno « sciagurato 
conflitto tra fratelli». 

Subito dopo la scomparsa 
del filofranchlsta monsignor 
Morclllo, Paolo VI nomln& 
presidente della Conferenza 
episcopale spagnola il cardl-
nale Tarangon con il compl-
to di riorganizzare la Chlesa 
dl Spagna e le associazioni lal-
che ad essa collegate su ba
sl conclliari perche ci6 con-
sentisse alia Chlesa spagno
la e al Vaticano di condurre 
da una posizione diversa il 
negoziato con il regime e dl 
svolgere un ruolo nuovo al-
lorche si aprira il complesso 
capitolo del «dopo Franco». 
Quanto e accaduto negll ulti
ml due anni va rlsto in que
sto contesto. 

Nel febbralo 1971, la Confe
renza episcopale spagnola, con 
un documento piuttosto mo-
derato approvato da 55 vesco
vi su 71, si dichlaro favore-
vole alia revisione del con
cordato ma si mostro dlvlsa 
e Incerta sul piano cOntrat-
tuale allorche si tratto dl af-
frontare le question! riguar-
danti i prlvllegl ecclesiasticl: 
esenzione dalle imposte per 
1 beni della Chlesa, esenzione 
dal servizio milltare per l pre-
tl ed 1 seminaristi, Invlolablll-
ta delle chiese e delle case 
religiose da parte della polizia 
senza 11 consenso dell'autorl-
ta eccleslastica, insegnamento 
religioso nelle scuole, sovven-
zlone statale per le scuole 
gestite da ordinl religiosi e 
cosi via. 

Con il documento approva
to a stragrande maggioran-
za dopo la XVII assemblea del 
27 rovembre-2 dicembre 1972, 
1 vescovi avanzano, invece, 
proposte che, per 11 loro va-
lore morale e politico, non 
possono non preoccupare 11 
governo. II documento, che al 
trova ancora In Segreteria dl 
Stato per Yimprimatur e che 
sara pubbllcato entro la pros-
slma settimana, consta dl va-
tl puntl. _ 
- , . ' . • • » i , 

Una proposta 
di azione 

Nella prima parte si rlle-
va che i rapporti tra Stato e 
Chiesa in Spagna vanno impo
st at i partendo dalla costituzlo-
ne conciliare Gaudium et 
Spes e dalla Octogesima ad-
vemetis dl Paolo VI. I vescovi 
sono. percld. favorevoll ad una 
profonda revisione del Con
cordato del 1953, che potreb
be essere sostltulto anche da 
un gruppo dl accordl «agill 
e f less, ibili per rendere piu ef
ficace la sana collaborazione 
tra Stato e Chiesa». 

La soppressione dei privlle-
gi, concessl finora dallo Stato, 
viene reclamata proprio dalla 
esigenza di rendere la Chlesa 
autonoma e libera cosl come 
il Concilio ha stabilito. Anzi, 
«per svolgere la sua missio-
ne la Chiesa non ha bisogno 
di privilegi ma di liberta che 
le leggi civlli devono garan-
tlre per tuttl i cittadini a li
velio indlviduale e associa-
zionistico». «La vera nozione 
deU'ordlne pubblico che salva-
guardi la convivenza sociale 
senza restrizioni indebite del
le liberta va attinta per il 
credente dalla nozione cristia-
na della societa ». 

Quanto alia nomina del ve
scovi, essa non dovrebbe esse
re piu subordlnata al benepla-
cito dell'autorit4 politica, ma 
tale competenza dovrebbe es
sere riservata solo alia S. Se
de. La Chiesa, per contro, e di-
sposta a rinunciare ai privile
gi del foro per cui nessun re
ligioso puo essere processato 
senza il previo censenso del-
rautorita eccleslastica. 

Riferendosi alia presenza 
di vescovi e di sacerdoti nel
le istituzioni politiche, 11 do
cumento osserva che se que
sta « poteva rispondere ad esi-
genze di collaborazione di al
tre epoche storiche, oggi la 
partecipazione ecclesiastica 
negli organlsml politici non 
contribuisce a chiariflcare lo 

esercizlo della mlsslone dello 
Chlesa ». 

La seconda parte del docu
mento e una proposta di azio
ne per tuttl 1 cattolici. Si af-
ferma che il modo di essere 
cristiani e Incompatibile con 
la negazione della liberta, si 

• rivendica la « partecipazion* 
di tuttl, a livelio personale ed 

associazionistico, mediante rap-
presentantl, alia gestlone del
la vita pubblica». Si rivendi
ca l'abolizione dei tribunall 
speciali ed il rinvio alia ma-
gistratura ordinaria 11 compi-
to di amminlstrare la giustl-
zla. Viene anche sollecitata 
una legge per gli obiettorl dl 
coscienza. 

Un difficile 
negoziato 

Orbene, 11 governo franchi
sta non puo sottovalutare gU 
effetti che questo documento 
avra quando sari pubblicato 
ufficialmente (in parte gia 
clrcola per essere stato og-
getto di discussione a livelio 
diocesano) anche per le rl-
percussioni che esso avri fuo
ri della Spagna. Ne puo tra-
scurare analoghe prese dl po
sizione di vescovi il cui rife-
rimento alle liberta, civlli e 
piuttosto insistente. 

In un documento, pure re
cente, reso pubblico dal 
dieci vescovi della Catalogna 
si legge che «la fede eslge 
dal cristiano una presenza 
sempre piu attiva perche sia-
no riconosciuti e messl in 
pratica l'eguaglianza tra gli 
uomini e i loro diritti di par-
tecipare alia vita sociale». 
Si soltolinea, inoltre, la «le-
glttimita del pluralismo delle 
scelte», e si sollecita la Chie
sa nei suo complesso, non so
lo a «proclamare i diritti 
fondamentali delle persone e 
del gruppl», ma a «denun-
ciare la loro violazione con 
coraggio e unita dl azione». 

E' interessante notare che 
Franco, nel suo messaggio 
annuale alia nazlone letto alia 
televisione 11 31 dlcembre, non 
ha fatto 11 mlnimo riferlmento 
alia Chlesa. Ha lasciato par-
lare, qualche glorno prima, 
l'ex ambasciatore spagnolo, 
presso la S. Sede M. Antonio 
Garriguez, che ha detto: «I 
negoziatl tra lo Stato spagno
lo e la S. Sede per la revisio
ne del concordato sono attual-
mente nell'impasse. Per uscir-
ne occorre pazienza e buo-
na volonta ». 

Cid significa che siamo lon-
tanl da un accordo. Bastl 
dire che lo stesso Garriguez 
che fino ad un anno fa spe-
rava di concludere la sua lun-
ga mlssione romana apponen-
do anche la sua firma su un 
nuovo accordo tra governo dl 
Madrid e S. Sede, ha chlesto 
dl rientrare In patria quando 
ha visto sfumare questa pro-
spettiva. Ora, il politico Gar
riguez e stato sostituito da un 
diplomatico di carriera, Lo-
jendio, che presentera al Pa
pa, fra qualche glorno, le sue 
credenzlali. 

H braccio di ferro tra S. Se
de e governo di Madrid con-
tinua riflettendo le tensionl 
sempre piu acute esistenti tra 
un regime che si dlfende in 
nome di un passato che ve-
de progressivamente ridursl 1 
suoi sostenltori ed una Chie
sa che, una volta imboccata 
la strada deii'autocritica per 
le gravi responsabiliUL avute 
in questo passato, guarda al
ia situazione che si creera 
dopo che Franco sari scom-
parso. 

In questo clima dovrebbe 
awenire l'incontro tra Lopez 
Bravo e Paolo VI in Vatica
no, ma e chiaro che i vio
lent! attacchi del vice presi
dente Carrero Blanco che ae-
cusa la Chlesa di atradi-
menton o quanto ha scritto 
il giornale del regime Nuevo 
Diario («E* Rorna che rittr-
da l'apertura di un negozia
to v) non promettono una fa
cile trattativa. Ma. soprattut-
to, e'e da dire che la posi
zione assunta dalla Chiesa 
spagnola e la piu avanzat* 
degli ultimi tr^nfanni, e che 
ad essa 11 Vaticano appare 
tutt'altro che estraneo. 

Alceste Santini 
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