
Mercoledj 10 aprile 1996 Politica I'Unita pagjna 

• ROMA. A dire la verita, quasi 
tulti quelli dell'Ulivo I'hannojjresa 
a ridere, Invece, i caballeMs' del' 
Cavaliere I'hanno presa maledet-
tamente sul serio. A cominciare 
dal Giornale di casa Berlusconi. II 
quotidiano di Vittorio Feltri, ieri 
mattina, faceva I'evangelico (e 
quindi faceva ancora piD impres-
sione del solito): «Berlusconi: i 
cattolici vengano a noi», e pensa-
re che qualcosa suite coop rrisse 
si poteva ancora trovare... Per ef-
fetto della Pasqua, il big di Forza 
Italia e passato dalla condizione 
di Unto a quella di chi unge. Gli 
ha fatto eco, nel dopo Pasquetta, 
Gianfranco Fini, che ha tirato fuo-
ri il seguente argomento: «E diffi
cile che i cattolici votino per D'A
lema, che e ateo, e Dint che e un 
aileato di D'Alema». Due veri e 
propri pololiberisti scalzi... Dun-
que, c'e chi ride e chi corre a 
consultare il messale, per verifica-
re se e proprio Silvio «l'alfa e To-
mega, il principio e la fine*. Cosa 
che, di sicuro, il 21 apnle verreb-
becomodo... 

«la CMcsa d dew aiutare» 
Cominciamo dal Polo, Ha I'aria 

ispirata, per dire, pure Maurio Ga-
sparri. Garantisce: «Berlusconi, co
me cattolico, e piu credibile di D'A
lema e Veltroni...». Si, un vera car-
melitano... Prodi invece cos'e, un 
noto mangiapreti? «No, sara cattoli
co, ma certo non rispetta tutti i pre-
cetti... Nol siamo buoni cattolici, gli 
altri non so...". Una forza, ilvice-Fini 
travestito da parroco. Sospira: "Cer
to, la Chiesa dovrebbe prendere 
posizione piCi netta a favore del Po
lo, Noi siamo cattolici per il 90%...» 
Pensate che ha patumie teologi-
che-elettorali anche Giulio Macera-
tini, il capo del senatori di An. £ li 
che freme: «Se alcuni cattolici, e fra 
loro magan qualchevescovo, sono 
orientati a votare per 1'Ulivo, pos-
siamo ben parlare di "tradimento 
del chierici'V E perbacco, parlia-
mone... E giu con "la pseudocultura 
che ha condotto alia societa scri-
stianizzata che e sotto i nostri oc-
chl» - e uno gia s'immagina una so
cieta cristlanizzatadaMaceratini... 

La giornata di catechismo pololi-
berisla, contlnua, nella versione 
hard, con Publio Fiori, «L'altra se
ra ero con mis madre, una vec-
chla democristiana di 86 anni, e 
con le sue amiche - racconta 1'ex 
rninistro - Be', nessuna di loro 
vota per 1'Ulivo. Per noi cattolici, 
la pregiudiziare anticomunista e 
piu dura di quella antifascista...». 
E gli altri cosa sono, scomunicati? 
•Meglio noi di quegli ipocritoni di 
D'Alema, Veltroni e Rutelli...» Gu
stavo Selva, invece, che si e pre-
parato un bell'elenco. «Oggi tutti 
siamo liberi di votare come vo-
gllamo - snocciola - ma lo sare-
mo magglormente se I'Azione 
cattolica, la Fuci, le Acli, la Cari-
tas, gli scouts nei circoli parroc-
chiali non strizzeranno I'occhio ai 
post-comunisti di D'Alema e ai 
neo-comunisti di Bertinotti». E un 
po' inquieto, il post-dernocristia-
no. Un altro di An meno (antasio-

i so, Gianni Alemanno, rifa il veto 

• ROMA Lo storico Pietro Scop-
pola nsponde a Silvio Berlusconi 
sul voto dei cattolici. «ln un sistema 
bipolare la Chiesa non e di parte, 
non fa scelte partitiche, ma i cattoli
ci nel due schieramenti hanno una 
funzione ed un ruolo assolutamen-
tc diversi: nel centra sinistra e pro-
pulsivo, nel centro destra frenante< 

Berlusconi dice che Forza Italia 
rapprtsenta i valori dei cattolici. E 
possibile che una fona politica 
possa esprimere oggi la presenza 
cattolica? 

La Chiesa ha oggi cambiato atteg-
giamento nei confronti del voto cat
tolico perche e cambiato il nostra 
sistema elettorale. Per molti anni 
c'e stata la Dc che si collocava al 
centro del sistema . Nel 1994 e'era 
ancora un Partito popolare che 
pensava di essere al centro In que-
ste elezioni per la prima volta non 
c'e un centro. La democrazia italia-
na tende al bipolarismo. La Chiesa, 
come accade in lutte le democra-

Polemica sui cattolici. Fini: D'Alema ateo. Bindi: senza pudore 

E rUnto del Signore 
va alia guerra cB religione 
Dopo la sortita di Berlusconi («I cattolici vengano con 
noi»), ieri e stata la volta di Fini: «Non possono votare per 
D'Alema che e ateo e per Dini che sta con lui». E tutti quelli 
del centrodestra, improwisamente, si sono trasformati in 
pololiberisti scalzi. DaH'Ulivo quasi tutte repliche divertite e 
ironiche: «Arruolerebbe anche il Papa, pur di vincere le ele
zioni*. Ma c'e anche chi awerte: «Attenzione, vogliono ri-
portare il paese indietro di quarant'anni...». 

STEFANO DI 
a Fini: «D'Alema e ateo...». 

«PregoassaiilSignor...» 
Sulla faccenda, per la verita, 

stanno singolarmente silenziosi gli 
italoforzuli, generalmente poco fer-
rali in materia, nonostante i volen-
terosi titoli di Feltri. E cosl tocca ai 
piccoli diccl di casa intetvenire, da 
Rocco Buttiglione (che pare Ru
mor e lira fuori «i partiti marxisti» a 
zonzo per l'ltalia, che giusto con un 
miracolo si potrebbero vedere) a 
Pieffe Casini («Non abbiamo bi-
sogno di appellin) E intanto il so
lito Pannella e li che la mena 
•Dov'e finite il partito liberate di 
massa?». Eccolo. Si fa viva Allean-
za Cattolica, gruppo tradizionali-
sta pololiberista, che invita i capi 

a resistere al «partito radicate di 
massa». Ale. 

Ride, al telefonino, Alfredo 
Biondi. E canticchia, ripensando 
alia sortita del Cavaliere, la Bohe-
me . «Non vado sempre a Messa, 
ma prego assai il Signor..,: Dice. 
-Gli italiani sono tutti battezzati, e 
se e vera che il 40% di chi vota 
Forza Italia e credente, cosi sara 
per il Pds, no?». Faccia lei, a me 
pare.. «E anche quello che dice 
Fini su D'Alema ateo... Insomma, 
non sono d'accordo con queste 
distinzioni teologiche... Non c'e 
nulla di male se un cristiano vota 
per I'Uhvo o per D'Alema ne tan-
tomeno se lo fa per Dini. E, owia-
mente, la cosa vale per il Polo..». 

Nel centro sinistra, le incursion! 

teologiche-elettorali di Berlusconi 
e Fini hanno provocate piu che 
altro, battute ironiche. La palma 
delle migliori, su Berlusconi, va a 
Gerardo Bianco, segretario del 
Ppi. Una: "Si presenta come uo-
mo di. Fede!». Due: «La mette la 
mitra in testa e da Sua Emittenza 
vuol diventare Sua Eminenza». 
Tre: «La cultura di Berlusconi, es-
sendo basata sul consumismo, e 
pagana». Sptegazione finale: 
«QueI che Berlusconi ha detto, 
anche se g arrogahte, merita iro-
nia». Un altro popolare, Fabrizio 
Abbate, fa due conti: «Se il 40% 
del cattolici praticanti vota per 
Berlusconi, a Fini, Casini e Butti
glione cosa rimane? II voto di 
mussulmani, buddisti, ortodossi, 
protestanti e cosi via?». Altra bat-
tuta, quella di Enrico Boselli: «U 
Polo non sa piu a che santo vo-
tarsi». Gianni Rivera «L'Unto del 
Signore tenterebbe di arruolare 
anche il Papa pur di vincere le 
elezioni..» 

«La guerra di religione..." 
•Dopo le guerre ideologiche ora 

si aggrappano alle guerre di religio
ne - accusa Walter Veltroni -. Le fra-
si di Fini su D'Alema sono la prova 
della disperazione a cui e giunto il 

Polo. Vogliono riproporre agli elet-
tori l'ltalia di quarant'anni fa...». Iro-
nizza anche il leader dell'Ulivo, Ro
mano Prodi «Se Berlusconi mi vie-
ne a spiegare perche i cattolici do-
vrebbero votare Forza Italia, be', io 
sarei molto contento di votare per 
lui...». Seria. invece, Rosy Bindi. Nel
la sortita del Cavaliere, dice, «c'e 
una mancanza assoiuto di pudore 
sia per quanto riguarda il suo pro-
gramma, sia per quanto riguarda la 
sua stona personate*. 

Rilegge le frasi'di Berlusconi e ri
de anche Fabio Mussi. «Con lo stile 
di vita che ha - dice 1'esponente del 
Pds - e uno dei rriassimi esponenti 
del paganesimo italiano. Non lo di-
co da moralista o da censore, per 
carita, ma quando lo vedo indossa-
re gli abiti talari e fare il sermone, 
francamente e troppo.. Quel Fini, 
poi, che gli fa da gianmzzero e da 
dell'ateo a D'Alema, roba da an-
dargli dietro con un forcone...». So
spira, Mussi, passato dall'ironia al-
1'indignazione. Riprende a ridere: 
«Se poi uno si vuole documentare 
suite opere pie del cavalier Berlu
sconi, potrebbe gettare un'occhia-
ta aH'album fotografico della signo-
ra Ariosto- che sofferenza, che pati-
mento, che riflessioni su quella bar-
cadiPreviti!» 

l;i«,.,«.&. J Scoppola: «NelPolochiedonosoloconcessioniailiberisti» 

«NelTUlivo cattolici protagonisti» 

» 

«La Chiesa oggi, in un sistema elettorale che tende al bipo
larismo, non fa una scelta di parte, ma non e indifferente ai 
valori e ai contenuti della politica*. Lo storico Retro Scop
pola risponde a Berlusconi sul voto dei credenti. «1 cattolici 
hanno nei due poli ruoli e funzioni radicalmente diversi. 
Nel centro sinistra hanno un ruolo propulsivo, nel centro 
destra possono solo tentare di frenare I'ideologia dell'indi-
vidualimo e del capo». 

MTANNA 
zie dell'alternanza, non puo essere 
parte. Non fa una scelta partitica. 
i mo lontam d'altra parte gli anni 
della guerra fredda e della contrap-
posizione ideologica 

La Chiesa e quindi equidistant*? 
Attenzione, decidere di non essere 
parte non significa essere indiffe
rente di fronte alia politica. Vuol di
re che la scelta di partito e di schie-
ramento e affidata alia responsabi-
lila dei singoli credenti, ma esisto-
no valori, punti di riferimento, con-
lenuti e stili della politica che con-
d izionano questa scelta 

Eppure II documento del vescovi e 
sembrato a molti quasi un segnale 
dl dlslnteresse nei confronti della 
polWca... 

Ed e una intepretazione ibagliata 
Non c' e stato un depotenziamento 
morale della scelta politica. Tutt'al-
Iro La scelia politica acquisla piu 
importanza proprio perche e affi
data alia coscienza diciascuno 

Passlamo al credente neffiKalla 

quasi bipolare , il 21 aprile. Che 
cosa fa? Quail cattolici sceglte, 
quelli che sono nel centro destra o 
quelli che sono nel centro sini
stra? 

La posizione del cattolici nei due 
schieramenti non e analoga. Nel 
centro sinistra hanno svolto una 
funzione qualificante e propulsiva. 
Nel centro destra una funzione so-
stanzialmente frenante. 

Dove vede lei la ninione propulsl 
va dei cattolici nel centro sinistra? 

Nell'Ulivo c'e stato un incontro di 
culture analogo - fatte le dovute 
proporzioni - a quello che si e verifi-
calo cinquant'anni fa neli'assem-
blea Costituente Nella formazione 
del programma deH'Ulivo si sono 
coniugate diverse esigenze e si e re-
lizzata una sintesi fra i valori della li-
berta e quelli della solidarieta. I cat
tolici sonostati determinant!. 

Perche lei dice che nel centro de
stra i cattolici hanno avuto un ruo
lo esclushamente frenante? 

Perche hanno di fronte un'ideolo-
gia dominante che e quella dell'in-
dividualismoesasperato. Unaideo-
logia che si coniuga con la doman-
da del capo, una domanda che 
esonera dalla responabilita del de
cidere e del partecipare. Buttiglione 
e Casini, di conseguenza, di volta in 
volta devono dire: attenzione ci so
no anche i problemi della solidane-
la, della fratellanza ,della parteci-
pazione. 

Insomma possono al massimo 
porredegliargini... 

E Berlusconi fa loro delle conces
sioni verbali Ma il loro ruolo si ndu-
ce al lentativo di moderare un nu-
cleo ideologico che rimane diver-
so 

Ha il Cavaliere dice che Forza Ita
lia dWende la vita, la scuota, la fa-
miglia... Non sono quest' valori 
forti peri cattolici? 

Ma che cosa significa difendere la 
vita quando non si garantiscono le 
condizioni per uno stato sociaie 
funzionante ed efficiente? II proble-
ma della vita non e solo quello del-
1'aborto Come il problema della 
scuola non e solo quello di dare 
soldi, sussidi o aiuti alia scuola pn-
vata, come propone il centro de
stra. L'Ulivo ha fatto un npensa-
mento profondo e radicate che ha 
prodotto il superamento dell'equa-
zione pubblico eguale statale. La 
scuola gestita da privati o da enti re-
ligiosi pu6 entrare nel circuito del 
pubblico e quindi usufruire di fi-
nanziamenti statali se assolve ad 

un compito pubblico 
Quail sono I punti del programma 
nei quail e maggtore I'adeskuie ai 
valori cattolici? 

Tutto il programma e ispirato a 
questi valori. Anche perche la cul
tura marxista e in crisi, la sinistra ita-
liana e la ncerca di una sua identita 
e non e piu legata ad una ideologia 
totalizzante come nel passato. Di 
conseguenza ha accettato il con-
fronto con i cattolici con maggiore 
disponibilita. 

Professore, lei quindi e d'accordo 
con Tony Hair quando dice che i 
cattolici non possono essere con
servator!? 

Attenzione. la consetvazione e l'in-
novazione non sono eiementi suffi
cient! per distmguere la destra e la 
sinistra 11 centro sinistra in Italia 
giustamente vuole conservare valo
ri e tradizioni della democrazia 
mentre la destra ha atteggiamenti 
piu eversivi Pensi a quelli sulla ma-
gistratura 

Conservare e quindi bello, o alrne-
no e utile? 

Purtroppo il centro sinistra - e non 
esso solo - ha conservato anche 
una cosa che sarebbe stato meglio 
abbandonare Mi rifensco al mec-
canismo di definizione delle candi
dature Abbiamo deciso tutto al ta-
volo dei partili In questo caso sa
rebbe slato mLtjlio innovare e dare 
maggioie rilievo a quel comitati nel 
quali si sono mcontrati l cittadini di 
diverse sensibilita e culture. 
COLONNA 

Berlusconi teme 
le scelte nuove 
dell'assodazionismo 
Non e detto che il voto cattolico si distribuisca tra i due Poli 
nelle percentuali del '94. Molte realta dell'associazionismo 
cattolico hanno manifestato chiaramente la loro propen-
sione per 1'Ulivo, e c'e stato il fatto nuovo rappresentato 
dalla scelta dei vescovi di non schierarsi. D'altra parte le 
uscite propagandistiche di Forza Italia, e la reazione picca-
ta di Ccd e Cdu, dimostrano che esiste anche una competi-
zlone interna al Polo di destra. 

ALCKSTE 
• ROMA Le ragioni che hanno 
indotto Berlusconi a lanciare un 
«appello» ai cattolici, ricoi-rendo 
persino ad una fraseologia stori-
camente obsoleta, nascono da 
una sua reale preoccupazione di 
vedere molti di quel 30% di cattoli
ci moderati-conservatori, che nel 
marzo 1994 votarono Fi (il 4996 
ando all'asse Berlusconi-Fmi-Bos-
si), fare scelle diverse il 21 aprile 
1996 

Teme che molti di essi possano 
riversarsi su An, su Dini ed anche 
sull'Ulivo, a cui gia vanno i voti dei 
cattolici piu impegnati, secondo 
I'indagine condotta dal sociologo 
Franco Garelli Mavediamodica-
pire la novita del voto cattolico. 

II fatto nuovo 
I vescovi italiani, hanno lascia-

to, per la pnma volta dal dopo-
guerra, i cattolici liberi di compie-
re le loro opzioni politiche dicen-
do che nessun pericolo e all'oriz-
zonte poiche «il 1948 e alle nostre 
spalte" ma ricordando che il pun-
to di riferimento resta «la dottrina 
sociaie cristiana»>. 

II problema, quindi, e di essere 
fedeli a questa «dottrina» che, se
condo quanto ha affermato il Pa
pa, ha alia sua base «il principio di 
una solidarieta solidale e non i) li-
berismo senza regole», l'urgenza 
di assicurare a ciascuno un layoro, 
di garantire !a democrazia^ una 
politica per la famiglia e per la 
scuola. 

Azione cattolica 
I piti orientati a testimoniare 

questi valori sono i 600 mila iscritti 
all'Azione cattolica ed i giovani 
della Fuci. Questi non sono stati 
invitati a scegliere un determinate 
partito, ma a dare un voto tenendo 
conto che con le elezioni del 21 
aprile sono in gioco le basi della 
nostra democrazia». 

Nel rendere esplicito questo 
orientamento di fondo, il presi-
dente dell'Azione cattolica, Giu
seppe Gervasio, nell'editoriale sul 
settimanale Segno-Setle del 7/14 
aprile, ricorda che «se con il vo
to del 21 aprile dovesse prevale-
re la politica spettacolo, la politi
ca urlata, la politica fatta da al-
cune lobby, con uno stile che 
non ha nulla da invidiare al de
precate sistema partitocratico, 
se dovesse prevalere una menta-
lita ed uno stile che veda come 
unico traguardo la conquista di 
una maggioranza per emargina-
re ed estromettere una mmoran-
za, altera certamente dovremmo 
riconoscere che il fondamento 
stesso - I'ethos - che sta alia ba
se di una autentica emocrazia e 
messo in grave rischio». 

U Acli per ruiivo 
Di qui l'invito ai militanti a mo-

bilitarsi per saper «discernere» «per 
costruire per il nostra futuro un di 
piu di democrazia e un di piu di 
solidarieta". 

SANTINI 
L'unica associazione del mon-

do cattolico che abbia dichiarato, 
con il recente Congresso di Napo-
li, di avere «un orientamento che 
va a favore della coalizione di cen-
trosinistra, all'Ulivo ed al suo lea
der, Romano Prodiu e quella delle 
Acli che annovera circa 700 mila 
iscritti e dispone di oltrecinquemi-
la circoli. 

La scelta e motivata perche si ri-
tiene che con la formazione del
l'Ulivo e possibile realizzare «un 
grande patto per il lavoro, la rifor-
ma federalistA dello Stato, la que-
stione del Mezzogiomo come 
questione nazionale, la crescita 
dell'economia sociate». 

ComunttaeCaritas 
Le associazioni e le comunita di 

accoglienza, alle prese ogni gior-
no con i bisogni e le sofferenze di 
quanti senza il loro apporto sareb-
bero emarginali (tossicodipen-
denti, handicappati, sieropositivi, 
minon a rischio, ecc.) compren-
dono larga parte del mondo del 
volontariato. 

Si tratta di quel laicatocattolico, 
nel cui lavoro sono coinvolti an
che tanti sacerdoti, che e presente 
in particolare nelle fasce sociali 
piu deboli. II loro modelio e quello 
solidarislico e la loro predilezione 
va a quelle forze che direndono, 
puf vplendolo rinnovare, lo Stato 
'loc'iale t^'Caritas, in quanto orga-
nizzazione diretlamente collegata 
alia Cei, non ha date indicazioni 
di voto Ma il suo impegno in dife-
sa dello Stato sociaie, le sue lotte 
per I'obiezione di coscienza, per 
una forte politica per il Mezzogior-
no sono dei punti significative Fo-
colarini Fondato da Clara Lubich, 
questo movimento, che e presen
te in 150 Paesi con circa un milio-
ne e mezzo di aderenti, e andato 
sempre piO caratterizzandosi per 
una spiritualita sociaie. 

Nell'editoriale del quindicinale 
Cilld Nuova, si invitano i cittadi
ni a mettere «al vertice dei criteri 
di giudizio quella che la dottrina 
sociaie cristiana chiama I'opzio-
ne preferenziale per i poveri, il 
bene comune, I'onesta dei can
didate. II voto deve rispondere a 
questi valori. 

Comunione e liberaikme 
Questo movimento, pur riaffer-

mando la sua "vocazione di impe
gno sociale», si e gia nel 1994 
schierato, attraverso i suoi espo
nenti di punta come Formigoni, 
dalla parte del Polo 

Da questo quadro sommario 
emerge che i cattolici impegnati 
nelle scelte sociali avanzate, se
condo un modelio di Stato e di so
cieta incentrato nella solidarieta, 
sono generalmente per 1'Ulivo 
con accentuazioni diverse. La ri-
cerca di nuovi approdi e, percid, 
in atto tra quei cattolici moderati 
che. nmasti delusi di Fi, devono 
ancora scegliere. Di qui il nervosi-
smodi Berlusconi 

Ogni lunedi 
in edicola 

un libro con 
I'Unita 
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