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I vescovi: non siamo nel '48 
La solidarieta e il discrimine per la Chiesa 
«Se lossero in gioco, come nel 1948, la liberta dell'uomo e 
della stessa Chiesa, allora i vescovi darebbero indicazioni 
piQ dirette, ma oggi basta richiamare i cattolici alia dottrina 
social©*. Lo ha affermato, ieri a nome della Cei, mons. En-
nip Antonelli per il quale, come ha detto il Papa, i problemi 
del lavoro e dello sviluppo del Paese vanno risolti in base al 
principio della solidarieta e del bene comune. Tutela della 
matemita anche per la donna che lavora. 

• ROMA. La Chiesa non intende 
farsi coinvolgere in ascelte di schie-
ramento o di partito», ma non per 
questo rimane •indilferentei rispet-
to a quelle posizioni delle varie for-
mazioni politiche in campo che 
siano in contrasto con la dottrina 
sociaiecattollcafondatasul •princi
pio della solidarieta* che, come ha 
affermato Giovanni Paolo II dome-
nkr.a scorsa a Siena, deve essere «il 
criteriocostante e qualif icante delle 
scelte di politica econimlcai, Lo ha 
affeimato ieri il Segrelario generate 
della Cei, mons. Ennio Antonelli, 
nell'illustrare ai giomaiisti i risultati 
del Conslgllo permanente dei ve
scovi. 

«Momtantonel'«S» 
E, per far rimarcare il diverso 

contesto storico-politico in cui ci 
troviamo, maris, Antonelli ha detto: 
«Se fossero in gioco, come nel 

•n Qual e la dose tollerabile dr 
Pannella in 48 ore? Skiuramente 
I'abblamo superata. Pannella qui, 
Pannella la. Da lunedl e dovun-
que. E dovunque impedisce agli 
altri diparlare. 

A Unea Ire Lucia Annunziata, 
benche, molto irritata, gli ha con-
sentito di azzittire tutti, di annun-
ciare i suoi comizi e perfino di di-
chiarare a gran voce che il Papa 
«non capisce niente». Poi si e ma-
nifestato da Costanzo e ha sostitui-
to Berlusconi nel confronto con 
Napolitano. Marled) mattina lo ab-
biamo trovato anche alia tribuna 
elettorale di Raidue con una fascia 
in testa e laria buona di chi suppli-
ca un voto sulla scheda grigia an
che da parte di chi ce I'ha con lui. 
Per amore della democrazia, na-
turalmente. 

Facciamoci del male. E parlia-
mo anche di Radio Radicale, le-
mittente incorporata a Pannella, 
dove puoi sentirlo a ogni ora del 
giomoedellanotte. 

E quando non e'e Pannella, ti 
dicono dove e che cosa sta facen-
do. Per fare un esempio: la rasse-
gna stampa del mattino spulcia 
con grandissima cura tutti I gior-
nall per riferire quello che dicono 
di Pannella.'' 

Pannella e II Corrlere 
Qualche giomo fa ha annuncia

te orgogliosamente: «Oggi la pri
ma parola stampata sul Corriere 
della sera e Pannella". Ma quando 
i giornali non dicono niente di lui, 
apritl cielo. Se poi si permettono di 
criticarlo, non e'e limlte all'indi-
gnazione. 

II professor Sartori diventa subi-
to un famosocrelino. Econ lui tutti 
gl! altri intellettuali che si schlera-
no contra la destra. Siamo vicini al 
«cullurame». E intanto si denuncia 
II ipericolo autoritario rappresen-

1948, la liberta dell'uomo e della 
stessa Chiesa, allora i vescovi do-
vrebbero dare indicazioni piQ diret
te'. Ma - ha precisato - «la situazio-
ne, oggi, e diversa e la Chiesa rima
ne sui valori generalk E' per questo 
- ha aggiunto - che «la Chiesa, e 
quindi il clero e le realta che la rap-
presentano pubblicamente non 
devono coinvolgersi con alcuna 
scelta di schieramento politico o di 
partite. Questo atteggiamento, pe
rt), non deve far pensare che le scel
te elettorali dei cattolici e dei citta-
dini in generate le siano indifferen-
ti, tanto e vera che gia il card. Ruini 
nella sua introduzione dei lavori del 
Consiglio permanente ed il comu-
nicato finale diffuso ieri richiamano 
una «tavola. di undici indicazioni 
«di merito» per far comprendere 
quail debbono essere i punti di rife-
rimento ed i criteri di giudizio. E tra 
questi figurano il primato della pe-

resona umana, la promozione del
la famiglia fondata sul matrimonio, 
la dignita della donna ed il suo ruo-
lo nella vita sociale, il giusto equili-
brio tra i poteri dello Stato rispetto a 
chi tende ad alterarli con polemi-
che spesso inaccettabili, lavaloriz-
zazione delle autonomie locali e di 
corpi intermedi nel quadro dell'u-
nita della nazione, la centralis del 
lavoro, la giustizia sociale con rela-
zioni protezione per le fasce piu de-
boli, 1'occupazione da garantire 
con un sistema solidale, 1'effettiva 
liberta dell'educazione e della 
scuolala pace e la solidarieta inter-
nazionale. 

Potrebbero sembrare questi 
punti di riferimento generici, ma la 
sf ida che la Chiesa lancia alle lorze 
politiche e di calarli nella realta tra-. 
sformandoli in scelte di politica 
economica e sociale e in leggi. 
Quanta al «mercato» di cui tanto si 
parla oggi come di una panacea 
per risofvere tutti i problemi che ab-
biamo di fronte - ha osservato 
mons. Antonelli - «noi siamo d'ac-
cordo con quanto ha detto il Papa 
nel senso che sbaglia chi crede che 
la pill ampia liberta di mercato, fa-
vorendo I'iniziativa e la crescita 
economica, si traduca automatica-
mente in ricchezza per tutti, mentre 
1'esperienza ci ha dimostrato che, 
nonostante I'espansione produtti-
va, a causa delle innocazioni tec-
nologiche, vediamo aumentare la 

disoccupazione». Perci6, senza de-
monizzare il mercato, ma anche 
•senza enfatizzarlo come si tende a 
fare da parte di certe forze», si deve 
cercare «un giusto equilibrio tra la 
libera concorrenza e la culturfa del
le regole». 

Testimonianza coerente 
lnsomma, la dottrina sociale del

la Chiesa non e una sorta di gom-
ma americana per cui ognuno pud 
tirarla dalla sua parte. Ma, in quan
to comprende un insieme di valori 
alia cui base sono la nsolidarieta ed 
il bene comune, essa richiama i 
cattolici a non essere tali solo in 
senso nominalistico, ma sul piano 
di «unacoerentetestimonianza». 

Riferendosi, poi, alle riserve 
espresse da ambienti della destra 
di cui si e fatto interprete «ll Gioma-
le» neU'osservare che non si puo 
concedere troppo tempo alle don-
ne lavoratrici in stato interessante, 
mons. Antonelli ha risposto che «la 
matemita e un grande valore che 
va sicuramente sostenuto e favori
te". 

La Cei, quindi, fa proprie le posi
zioni del Papa che ha definito "gra
ve che la matemita possa diventare 
talora motivo di timore per le giova-
ni madri che arrivano a contrastare 
o, in casi estremi, a rinnegare tale 
loro vocazione, per paura di perde-
re il posto di lavoro odi non poterlo 
trovare». 

Pannella a dosi 
poco tollerabili 

MARIA NOVELL* OPPO 

tato dall'Ulivo". Pannella parla del 
«fascio dell'Ulivo" che controlla 
notoriamente 1'informazione. 
Cioe la Rai, i giornali e anche Me-
diaset attraverso gli infilrrati Co
stanzo eMentana. 

Radio Pannella minuto per mi-
nuto svolge pero (in cambio del fi-
nanziamente pubblico miliarda-
rio) anche un importante servizio: 
la raccolta di fondi o di firme e la 
mobilitazione attomo alle bandie-
re del Polo. 

E tutto questo contro il cancro 
partitocratico», per andare a raf-
forzare invece il partito-azienda di 
Berlusconi e il partito-uomo di 
Pannella. 

II Papa non capisce 

II quale finalmente ci ha awerti-
to dell'obieUivo di questa dura 
campagna elettorale: si vota per il 
presidenzialismo aH'americana. E 
per «legalizzare la presidenza del
ta Repubblica». 

Ma, ha detto Casini: "Pannella 
non ci rappresenta». E se non rap-
presenta lui, figuriamoci noi. II 
«bello della diretta», il catlolicissi-
mo Casini, stava seduto davanti a 
Pannella mentre diceva che «ll Pa
pa non capisce niente» in fatto di 
politica sociale. 

Da Rispoli a Tappeto volante ha 
cosl spiegato la sua idea di solida-

Ma basta. Ieri la tv era piu brutta 
del solito. Perche, per quanto brut-
ti siano i tg, senza notiziari veri la 
programmazione e ancora peg-
gio. Lo diciamo anche se conti-
nuiamo a ricevere lamentele da 
parte di spertatori che ci fanno no-
tare il modo subdolo in cui vengo-

rieta: «Solidarieta e assistere gli 
handicappati gravi, mica quelli un 
p6 zoppi, ma quelli che non sono 
in grado di prowedere a se stessi». 
Per la destra, poi, la matemita di 
donne sane, neppure un p6 zop-
pe, e addirittura unospreco insop-
portabile. 

P Malosai 
| qwel che maiitfi? 
j g quello che consumi? 
I C Dopo la grande paura e 
r I'allarme per la carne 
I bovina inglese, restano • 
I aperti tutti gli interrogate 
| su quanto flnisce ogni giorno 
i sulle nostre tavole (e nelle 
i nostre case). Quattro paglne speciali con': 
I anallsi, Interventi e consigli. Un dossier per \ 
| essere piu amlcl dell'uomo e della natura. I 

I ilUMHI 1 
in edicola da giovedi 4 a 2.000 lire 

A tale proposito, i vescovi, nel-
I'affermare la icentralila del lavo-
ro», ritengono che esso debba esse
re «un diritto primordiale< per con-
sentire all'uomo ed alia donna di 
realizzare se stessi per offrire ia loro 
creativita ed il loro servizio agli altri 
ed alia societa e non «uno strumen-
bto di produzione». 1 vescovi, quin
di, chiedono alle forze politiche 
"progetti nuovi», scelte chiare ed in
cisive per affrontare e risolvere i 
grandi problemi del lavoro, del 
Mezzogiomo nel quadro di una 
crescita dell'intera nazione e non di 
una parte di essa. 

Muovendosi su questa linea, il 
presidente dell'Azione cattolica, 
Giuseppe Gervasio, nell'editoriale 
di "Segni Sette», appena uscito, ri-
corda ai cattolici, prima di turto, 
che dalle elezioni del 21 aprile so
no chiamati a scegliere «la demo
crazia come valore , come ricerca 
del bene comune, come partecipa-
zione soiidale» rispetto achi vorreb-
be stravolgere questi principi a van-
taggio di ritretti interessi. Cos! «Je-
sus»> rileva che «non e tempo di di-
simpegno« e, «rispetto a chi cerca 
solo la rissa e la politica urlata, noi 
siamo solidali con l'uomo». Percid, 
«nessun faraone potra zittirci con la 
promessa dicopolle grasse, di favo-' 
ri, di privilegi o con le blandizie di 
un cattolicesimo di facciata, trasfor-
mato in spot, infiltrate in program-
mi multiuso». 

no date le notizie sulla campagna 
elettorale. 

E non parliamo, va da se, di 
TG4 o Studio aperto, ma anche 
dei telegiomali Rai.Un gentile let-
tore ci ha illustrate) uno schemaor-
maicollaudato. 

Esempio: si da notizia di una 
iniziativa dell'Ulivo. Commento: 
«Ma il Polo subito replica». E parto-
no le interviste dirette. Cosicche il 
parere delcentro sinistra e sempre 
riferito sommariamente (se non 
impropriamente), mentre quello 
del Polo e espresso dalla viva voce 
dei leaders. E in questo modo Tul-
tima parola, quella piu efficace, 
spetta sempre alia destra. 

Va anche detto che all'overdo-
se di Pannella in questi due giorni 
di sciopero dei giomaiisti televisivi 
ha corrisposto una crisi di astinen-
za da Silvio Berlusconi. 

Stavamo scherzando. Ieri sera e 
tomato a imperversare da Bruno 
Vespa, ma almeno ha smesso di 
apparirci net suo altarino domesti-
co (magliocino blu e libri alle 
spalle) oppure dal palco (sfondo 
azzurro stile grotta di Lourdes). 

Sirvio dal basso 

Avrete notato che Berlusconi e 
sempre solo, ripreso dal basso per 
apparire piu alto e sopra un tappe
to di teste che danno lo stacco dal 
resto dell'umanita. Una volta sola 
ce lo hanno fatto vedere sul palco 
in coppia: quando lui e Fini si so
no baciati. E stato un attirno di in-
dicibile commozione (nonacaso 
passava ia cometa). Ma subito il 
cavaliere si e allontanato per rite-
gno. E soprattutto per non stare ai-
I'ombra del presidente di An, che 
lo sovrastava di tutta la testa. Pove-
ro Berlusconi E i! padrone di mez-
za Italia e, con tutte le sue tv, non 
pu6 guadagnare neanche un cen-
limetro di statura in piu. 

Federico Orlando: 
ho scelto TUlivo 

per amore di verita 

•Attraverso I'ingiuria e il dileggio delle istituzioni si vuole 
diffondere disaffezione per la democrazia». Cos! Federico 
Orlando, che con Montanelli diede vita alia "Voce", si 
schiera con l'Ulivo «per desiderio di verita» e corre per il 
seggio-Camera di Campobasso. «Li sono stato consigliere 
del Pli per 15 anni, all'opposizione insieme al Pel contro un 
sistema di potere che ritrovo intatto*. E infatti il suo awersa-
rio e il presidente (forzista) della Banca del Molise... 

OIORQIO FRASCA POLARA 

• ROMA. Alia recente Convention 
milanese dell'Ulivo Federico Orlan
do, oggi editorialista del "Messagge-
ro" e del "Secolo XIX" («ma, nell'ac-
cettare lacandidatura, mi sono auto-
sospeso sino alle elezioni»), ha co-
minciato il suo inteivento mostran-
do un numero della "Voce". «Rico-
noscete questo giomale?», ha chie-
sto: «Lo facemmo, Montanelli io e un 
gruppo di kamikaze oggi in gran par
te disoccupati, per conservarci gior-
nalisti liberi, indipendenti dal pote-
re.Anzi, per essere contropotere, di-
lensoricivici dei cittadini come. ™'ie 
democrazia anglosassoni. Per que
sto ci hanno costretto alia resa dopo 
poco piu di un anno. E tuttavia, riu-
scimmo, prima di do-
ver chiudere, a lancia-
re il messaggio della 
nostra scelta. Vedete? 
E la prima pagina del 
23 marzo '95, esatta-
mente un anno fa: "Pro 
Prodi", scrivemmo». 

Perche scejliesti gia 
allora I'Ullvor • 

Per un desiderio di ve
rita, contro il ribalta-
mento della ragione 
che trasfonna le leggi 
in illegalita e 1'illegalita 
in "liberalismo'.che fa 
diventare chi richiama 
(e si richiama) alle're-
gole un nemico ogget-
tivo, secondo la logica 
del peggiore giacobini-
smo. E noi eravamo 
non solo "nemici" ma anche pQveri, 
e poveri siamo rimasti sino alia fine: 
a differenza di fogli piu recenti e piu 
fortunati non avevamo tra i nostri so-
stenitori gentili signore che acquista-
nosull'unghia il trenta per cento del
le azioni... 

Gli, Beriusconl.e I beriuscontani. 
U conosd bene, tu che ericondi-
rettore (sempre con Montanelli) 
del"Clonule"etnie»ndasti(con 
MontaneHi) proprio In pekniica-
sflda col Cwallere. Che ne did 
della loro teenka delle Ingkirie, hi 
clwnerihigglaDriori? 

E qualcosa piu di una tecnica: e una 
strategia precisa. Atttraverso I'ingiu
ria e il dileggio delle istituzioni, attra
verso I'aggressione sempre siglata 
dall'applauso di quetla parte della 
borghesia che era e rimane eversiva, 
si vuole diffondere la disaffezione e 
l'irrisione della democrazia, vista co
me teatrino della politica, perdita di 
tempo che a Berlusconi "fa venire 
lorticaria". Eattenzione, questa stra
tegia si dispiega anche attraverso l'u-
so piU spregiudicato dei mezzi pub-
blici: "Prima pagina" di RadioTre 
non e stata usata per una settimana, 
daGiulianoFerrara? 

A proposito di cenbo-sinistra, co
me mil, e attnveno quale pereor-
so, un veedtio liberale come te si 
rftwanell'UHvo? 

Delle ragioni contingent! abbiamo 
gia parlato, ma ce ne sono altre, piu 
di fondo. Se un liberale come me, 
che ha avuto per maestri ed educa
ted uomini come Einaudi, Gobetti, 
Giovanni Anrndola, si ritrova nel-
. l'Ulivo e perche qui ci son tutte le cul
ture democratiche: delle istituzioni, 
del lavoro, del mercatro, della soli
darieta, dell'Europa, dell'educazio
ne, dell'informazione. A destra, con 
il permesso di Lucio Colletti, si rac-
colgono tutte le culture autoritarie: 
postfascista, ultraliberisla, clerico-
moderata. E questo autoritarismo il 
loro collante. Allora, dobbiamo con
vinces gli elettori che la liberta non 
e I'egoismo, la contestazione delle 
regole non e liberalismo. E chi vuoi 
distruggere i concetti vuoi distmgge-
re le istituzioni in cui si incamano. E 
poi tu devi sapere che, da militante 
liberate, io ho lavorato a lungo addi
rittura con ilPci... 

Cosa sentol Se I'avesse saputo 
Ferrara quando faceva il manga-
nello elettronico a RadioTre...N> 
com'e successo, e quando, c do
ve? 

Non e un caso che io sia candidate 
nel collegio di Campobasso. Non so

lo sono nato nel Molise, ma proprio 
a Campobasso ho avuto la venlura 
di essere per quindici anni consiglie
re comunale del Pli. Sempre all'op
posizione, contro i monocolori di 
una Dc al centra di un sistema di po
tere assoluto, blindato. Echic'era al
lora con me all'opposizione? I co-
muni^i, e bisogna dire che sapeva-
mo combattere bene insieme. II rnio 
rispetto per il Pci prima e per il Pds 
poi ha quelle radici. 

Hai accennato at sbtenu di potere 
di una votta. Eon? Com'e ildopo-
DcaCampobuso? 

Bastera dire che due anni fa il seggk) 
fu conquistato da un postfascista, e 
che quest'anno - caso piU unico che 

raro nella geografia 
elettorale del Paese - An 
ha rinunciato al proprio 
depulato uscente in fa-
vore di un candidato di 
Forza Italia che rappre-
senta in fotocopia lo 
stesso sistema di potere 
di una volta: lui porta in 
dota nientemeno che la 
presidenza della Banca 
popolare del Molise. 
Come vedi cambiano i 
referenti, ma la logica e 
la stessa. Ed io contro 
questa logica mi batto 
con tutte le mie forze: 
col porta-a-porta, con 
la lotta a quello che 
chiamo il piagio da tv, 
col rifiuto (e la denun
cia) della rissa, con la 

ricerca del confronto sui temi che mi 
stanno piU acuore. Roba povera, co
me vedi, ma importante per un de-
mocraticoinfransigentecomeme. 

Hai sow accennato al tend eke II 
stanno phi a cuore. Tra I aritoghi 
ddh sab stampa B si lUiihuliu 
una sorb di primana: sel stato tra 
iprlmi,tantlMinlfi,adimprgnirtl 
sid terreno dene rtfomie istmBio-
MlLenonhainuimoHato... 

E infatti ci insisto molto, anche in 
quasta campagna elettorale, perche 
i cittadini sono molto piu sensibili di 
quanto non si creda a questi temi. 
Che si rompa per esempio questa 
gabbia mortale del bicameralismo 
perfetto e che si vada invece ad una 
sola Camera legisiatfva (ma solo le 
grandi leggi-comice, il resto deVes-
ser compito dei poteri locali) e ad 
una Camera delle Regioni. Che ci sia 
un governo parhmentaresl ma for
te, e protetto da ribaltoni e crisi 
con un sistema analogo a quello 
tedesco della sfiducia costruttiva, 
per cui non si fa pud farcadere un 
esecutivo se non e'e gia la maggio-
ranza per un altro. Che si realizzi 
un sistema elettorale compiuto e 
degno di una democrazia moder-
na: doppio tumo con - eventual-
mente - un modesto residuo pro-
porzionale per tutelare le mino-
ranze, quelle vere e non assimila-
bili ai due poli. Che, insieme ad 
una radicale delegificazione, si va
da ad un bilancio blindato (un si 
o un no del Parlamento alia pro-
posta del govemo) e ad un fede
ralism© fiscale e solidale con le 
aree del Paese meno favorite. Mi 
rendo conto del radicalismo di al-
cune mie idee, come I'inemenda-
bilita del bilancio, ma ho la lortu-
na di esser parte di uno schiera
mento dove il pluralismo e consi
derate (ed e in effetti) una ric
chezza, una risorsa. 

Cosa vede dietro I'angole questo 
"democrattco Intransisente" che 
sfida II presideme delta Banca <M 
Molise? 

Vedo che, se ollre che democratici 
intransigenti, saremo anche vincen-
ti, la destra sarebbe forse costretta ad 
accettare la democrazia senza riser
ve: senza nostalgie di Far West (per i 
ricchi) e di peronismo (per i pove
ri) E forse, in "questa Italia che non 
ci piace", per dirla con Amendola e 
Gobetti, potremo realizzare quello 
che don Ciotti, proprio alia Conven
tion dell'Ulivo, ha chiamato il nostra 
patto con I'uomo: la liberta dalla 
paura. 


