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• C1TTA DEL VATICANO. L'augurioaH'ltaliadipfogresso nella giustiziae 
nella liberta per un future di concordia e di pace e stato rivolto dal Papa 
in occasione dei 50 anni della Repubblica, 

Dopo la recita dellVlnge/us, rivolgendosi ad oltre 50.000 persone 
present! in piazza San Pietro, Giovanni Paolo II ha detto: «Cinquan-
t'anni fa, il 2 giugno 1946, nasceva la Repubblica italiana. Nella fau-
sta ricorrenza di quello storico evento, desidero rivolgere a tutti i cit-
tadini itaiiani il mio augurio cordiale di progresso nella giustizia e 
nella liberta per un futuro di concordia e di pace. Possa la Nazione -
ha proseguito - che nella Carta costituzionale "riconosce e garanti-
sce i diritti inviolabili dell' uomo, sia come cingolo sia nelle forma 
Zionj sociali ove si svolge la sua personalita" non venir mai meno a 
quei valori umani e cristiani che formano il patrimonio piu autentico 
della sua storia. Affido a Dio nella preghiera - ha concluso - questi 
rniei voti, invocando sui cittadini e sui governanti I'abbondanza del-
le sue benedizionia. 

II Papa ha anche rivolto un pensiero alia conferenza dell'Onu su-
gli insediamenti umani che domani si apre ad Istanbul. «Si tratta di 
una questione - ha detto - che va affrontata con una cultura ispirata 
a una concezione integrate dell' uomo e della societa. Occorre in 
particolare tener conto delle esigenze della famiglia, cellula fonda-
mentale della societa». 

• Va a Giovanni 
Paolo IIII meritodi aver 
riportato, a cinquan
t'anni dalla proclama-
zlone della Repubblica 
Italiana e dopo tante 
polemiche tra laid e 
cattoljci, la Chiesa nel
la sua funzione propria, che e quella 
dl far sentire liberamente la sua voce 
sui grandi lemi di interesse comune 
senza ncolnvolgersl con alcuna scel-
ta di schieramento politico o di parti-
to». Una svolta storica rispetto a pre
cedent! comportamenti che aveva-
no visto la Chiesa intervenire, per 
quasi cinquant'anni a sostegno del 
pattlto cattolico, la Dc, condizionan-
dolesceltepolitiche. 

Un'influenza che peso sui popolo 
Italiano nel momento stesso in cui fu 
chlamato a scegliere, con il referen
dum del 2 giugno 1946, tra repubbli
ca o monarehia. Alcuni giorni prima 
Pio XII aveva ricevuto Umberto di Sa-
voia ed il gesto fu visto come espres-
slone di slmpatia per la monarehia. 
Non a caso De Oasperi, che cono-
sceva bene gli orientamenti preva
lent! in Vaticano, lascifi liberi i de-
mocristiani di votare secondo co-
scienza, nonostante le proteste di 
Dosseltl che si pronunciava per la re
pubblica. 

Ma De Oasperi riteneva di caratte-
rizzare, con 1'agnosticismo, la Dc co
me partito moderato e intetclassista, 
dl recuperate ad esso I potenziali ro
ll monarchic! e conservatori e di im-
pedire la nascita di un partito cattoli
co alia sua destra. Era il tempo in cui 
mons. Montini sosteneva un unico 
partito cattolico, mentre Tardini ed 
Ottaviani ne volevano pia di uno. 

II 31 luglio 1948, Pio XII riceveva 
Enrico De Nicola, primo capo del 
nuovo Stato repubblicano e firmala-
rio, insieme a Umberto Terracini 
ptesidente della Costituente e De 
Gasperi capo del governo, della Co-

Chiesa e Stato, 50 anni difficili 
stituzione che, nel recepire i Patti La-
teranensi, aveva sancito rapporti 
concordatari tra Stato e Chiesa Or-
mai, il Vaticano aveva scelto la co-
siddetta rcivilta occidental nel 
quadro di quella dottrina Truman 
con cui nasceva la guerra fredda. Gia 
nel marzo del 1947 da parte degli 
Stati Uniti era stato comunicato al 
Papa che 1'ltalia sarebbe stata esclu-
sa dagli aluti inquadrati nel piano 
Marshall se i comunisti non fossero 
stati allontanati dal govemo. 

E questi problemi intemi e inter-
nazionali furono al centra del collo-
quio tra Pio XII e De Gasperi capo di 
un govemo centrisla (e'erano state 
nel frattempo la scissione della Cgil e 
quella del Partito socialists con Sara-
gat) awenuto in Vaticano I'11 feb-
braio 1949. II20 febbraio, parlando 
ai fedeli convenuti in piazza S. Pie
tro 'io XII denuncid le persecuzioni 
dei cattolici nei regimi comunisti del-
rest, invito i cattolici a fare fronte con 
quanti difendevano tutte le liberta, 
fra cui quella religiosa, prospettd 
I'opportunita per 1'Italia di entrare 
neil'alleanza militate delle nazioni 
occidentali. 11 1 luglio 1949, il San-
t'Uffizio pubblicava il decreto, mai ri-
mosso anche se praticamente cadu-
lo nell'oblio, contra quei cattolici 
che avessero militato nei partiti co
munisti o ne avessero abbracciato 
I'ideologia marxista. Lo stesso Giubi-
leo del 1950 fu celebrato nel segno 
del «ritorno nell'unica Chiesa e del 
perdono», in quanto tutti i non catto
lici erano considerati «infedeli», tra-

SANTINI 
sfonnandosi, cosi, in un grande 
evento anticomunista e polemico 
verso tutte le altre religioni. II contra-
rio del Giubileo prossimo del duemi-
la che vuole essere, secondo Gio
vanni Paolo Secondo, un evento di 
•apertura e di dialogo» verso tutte le 
religioni, le diverse culture e le varie 
realta socio-politiche del mondo. 

Ad Impostare su basi del tutto 
nuove i rapporti tra la Chiesa e lo Sta
to italiano, tra Chiesa e mondo con-
temporaneo toccd a Giovanni XXIII il 
quale, dopo aver indicato con la sua 
enciclica Pacem in terns (11 aprile 
1963) e con la convocazione di 
un Concilio (1962-1965) che il 
metodo del futuro e il dialogo , 
voile complete pure un gesto di ri-
conoscimento della nuova realta 
italiana recandosi al Quirinale I'll 
maggio 1963. Era gia malato, tanto 
che morira il 3 giugno di quell'an-
no, ma da quando, al Quirinale 
e'era stato il 28 dicembre 1939 Pio 
XII per contraccambiare la visita in 
Vaticanq di pochi giorni prima, il 
21 dicembre, di Vittorio Emanuele 
HI, nessun Pontefice aveva varcato 
quella soglia. Per andarvi Giovanni 
XXIII colse I'occasione di ricevere 
dal presidente Antonio Segni il 
premio Balzan per la pace, ma i 
giornali scrissero: «ll Papa ha be-
nedetto la Repubblica». 

Al Quirinale, dove era ancora 
Segni, si recfl Paolo VI I'll gen-
naio 1964, e il 21 marzo 1966 per 
incontrarvi Saragat. A Papa Monti
ni premeva sottolineare, mentre si 

riaccendevano le polemiche • per 
I'adeguamento alia Costituzione 
del Concordato del 1929, che la S • 
'Sede, come aveva detto all'Onu il 
4 ottobre 1965, non aveva rivendi-
cazioni da fare ma solo «servire 
I'umanita con umilta e amorei nel-
I'interesse della pace. Una posizio-
ne che Paolo VI voile cosl precisa-
re il 16 aprile 1966 in Campido-
glio: «Qua venne, circa un secolo 
fa, Pio IX; ma quanto diversamen-
te. Noi non abbiamo piu alcuna 
sovranitJ temporale da affermare 
quassu...Oggi non abbiamo per es-
sa alcun rimpianto, ne alcuna no
stalgia, ne tanto meno alcuna se-
greta velleita nvendicatrice». Quan
to alia «minuscola sovranita, essa e 
piu simbolica che effettiva». Un ge
sto di portata storica. 

E questa la nuova linea, ispirata 
dal Concilio, che si afferma in mo-
do irreversible tra la S Sede e li-
talia e che sara alia base del nuo
vo accordo firmato il 18 febbraio 
1984. Una linea che ha incontrato 
non poche difficolta nell'essere re-
cepita dalla realta ecclesiale e dai 
cattolici in generale. I referendum 
promossi da alcuni comitati di cat
tolici nel 1974 per abrogare la leg-
ge sui divorzio e nel 1981 per far 
decadere quella sulPaborto furono 
iniziative ispirate piuttosto dalia 
volonta di riproporre vecchi stec-
cati tra laici e cattolici anche se la 
strategia del dialogo, leorizzata da 
Giovanni XXIII da Paolo VI e dal 
Concilio, avrebbe dovuto consi-
gliare altre strade per risolveie 
quei problemi come altri. La verita 

era che non si voleva 
accettare, da parte di 
larghi strati cattolici ed 
ecclesiastic!, la fine 
del collateralismo cat
tolico attorno alia Dc 
ed il pluralismo delle 
opzioni politiche dei 

cattolici. 
II pontificate del poiacco Karol 

Wojryla, che dppo 455 anni ha in-
•terrotto la serie dei pontefici itaiia
ni, ha contribute, invece, non so
lo, a determinate la svolta del 
1989, ma anche a tirare fuori nel 
1995 da superati intrecci tra fede e 
politica la Chiesa e gli stessi catto
lici che ricoprivano canche pubbli-
che. Basti ricordare che Giovanni 
Gronchi, quando fu ricevuto in Va
ticano il 6 dicembre 1955, si ingi-
nocchio di fronte a Pio XII. Mentre 
il presidente Pertini, laico e non 
credente, era riuscito a stabilire 
con Papa Wojtyla un rapporto cosl 
amichevole da accompagnarlo 
nella famosa passeggiata sull'Ada-
mello il 16 luglio 1984. La sua pri
ma visita in Vaticano era awenuta 
il 23 ottobre 1978 e la seconda il 
21 maggio 1984 e Giovanni Paolo 
II aveva voluto recarsi al Quirinale 
il 2 giugno di quell'anno, quando 
Pertini, accogliendolo, disse: «La 
discordia fra lo Stato e la Chiesa 
appartiene al passato». Ed il Papa 
nspose: «Viva I'ltalia*. Vi ritorno 
con lo stesso spirito i! 18 gennaio 
1986 con Cossiga. 

Da quando il presidente Scalfa-
ro si reco in Vaticano il 27 novem-
bre 1992 sono cambiate molte co
se in Italia e nel mondo. Ma Gio
vanni Paolo II che ha definite I'lta-
lia «la mia seconda patria», ha vo
luto raccomandare il 9 maggio agli 
itaiiani di rimanere uniti. E stato 
questo I'augurio del Papa alia Re
pubblica che compie cinquant'an
ni. 

Bagno di folia per Scalfaro nei giardini del Quirinale. Grande affluenza nelle altre sedi istituzionali aperte 

I palazzi del potere invasi dai cittadini 
• ROMA, «Ewiva... ewiva il presi
dente. Viva ritalia». II Irentottesimo 
reggimenlo della fanteria di Raven
na ha appena terminato di suonare 
L'Aida E dalla folia che gremisce 
i giardini del Quirinale (si parla 
dl ottomila persone in tutta la 
glornata di leri), di fronte al pal-
co sui quale si sta esibendo la 
Banda dell'Eserclto, parte un gri-
do. L'uomo, un tlpo di un paesi-
no vicino Foggia, viene subito se-
guito nel suo «Ewiva« da tutti gli 
altri. Viva Scalfaro, viva 1'ltalia. E 
tantl applausi, Dagli accenti capi-
scl che sono venuti in lanti anche 
dal Sud, in questo due giugno 
molto particolare, a visitare questi 
quattro eltari, aperti al pubblico 
per due domeniche al mese or-

PAOLA 
mai dal 1993, ornati prevalente-
mente da palme e da magnolie, 
che sembrano come aver subito 
nel tempo (fino al '500 erano 
adibiti a vigna) un misterioso in-
flusso orientaleggiante. L' «Ewiva» 
del signore foggiano lo senti ri-
cheggiare nel corso del pomerig-
gio qua e la nelle esclamazioni di 
qualcun altro che dice «Viva il 
presidenlo- auguri». 

"Presidente, restiamo uniti» 
E Antonio, un ragazzo di Torre 

del Greco, che a Roma ha trovato 
da fare il cuoco, e ancora emozio-
nato perche finalmente e riuscito a 
stringere la mano al presidente del-

SACCHI 
la Repubblica. «Presidente, - dice 
Antonio - come vanno le cose dello 
Stato qui? Presidente, restiamo uni
ti.. Faccia qualcosa per questi gio-
vani, per la disoccupazione». Scal
faro non fa neppure in tempo a 
sentire tutte le sue parole che deve 
stringere ancora centinaia e centi-
naia di mani, Compresa quella ad 
un ragazzo extracomunitario che 
porta in spalla il bambino al quale 
vanno le carezze del presidente. 
Per tre volte, ad ognl altemarsi d'or-
chestra, il capo dello Stato, circon-
dato da due ali di folia, fa la spola 
tra il piazzale antistante la Coffee 
House, dove si svolgono i concer-
ii (nell'ordine: della Banda della 

Guardia di Finanza, di quella del-
I'Aeronautica mihtare e di quella 
deU'Esercito), e I'ala della Vetra-
ta. Accompagnato dalla figlia Ma-
rianna - golf grigio melange e 
gonna in seta a disegni geometri-
ci su fondo nero - , il presidente 
della Repubblica si complimenla 
e sringe la mano ai diretton d'or-
chestra. E sulle note della Marcia 
d'ordinanza della Banda dell'Ae-
ronautica militare, con aria sorri-
dente e soddisfatta, batte a ritmo 
le mani come tutti gli spettatori. 
Mostra insieme alia figlia Marian-
na anche particolare gradimento 
quando si incominciano a levare 
le celebri note di Respighi con 
Fonlane di Roma e Feste romone. 
Ma la lesta che qui si celebra, in 

questo due giugno molto partico
lare, va ben oltre la capitale. «Sie-
te di Roma?« - chiede, affabile e 
sorridente, ad una numerosa fa-
migliola, Marianna Scalfaro. Ed 
uno dei bambini: «No, appena fi-
nito ce ne andiamo...». Vengono 
dall'Abruzzo. Un gruppo di ven-
tenni, studentesse all'Universita 
«La Sapienza", si sperticano per 
stringere la mano a Scalfaro e ce 
la fanno. Ridono e dicono tra di 
loro: «fi piD bello visto dal vivo«. 
Un'altra aggiunge: «E un un po' 
bassino». Gente del Sud, gente 
del Nord. Compresa una esilisissi-
ma signora quasi novantenne, 
con un appuntabile cappellino e 
una borsetta al braccio che va ad 
abbracciare Scalfaro. «Erano tren-

t'anni, erano trent'anni. - dice la 
signora - io sono stata una sua in-
segnante. Gli insegnavo matema-
tica e fisica al liceo classico di 
Novara..». Ma e'e anche chi in 
questi bellissimi giardini oggi dice 
di esser venuto solo per fare una 
passeggiati., come due infermiere 
del Policlinico Umberto primo, 
sdraiate sotto due palme che <di 
politica» dicono di non voler par-
lare. Scalfaro si limita a salutare e 
a dire a tutti: «Augun, auguri...» 

Istituzioni aperte al pubblico 
Dice Francesco di Cosenza al 

presidente: "Finalmente le istituzio
ni si aprono al pubblico, e stata una 
bellissima giornata» Una gioinata 
nel corso delia quale ieri nella capi

tale un flusso ininterrotto di mi-
gliaia di romant e di turisti ha pota
to accedere per visite guidate a Pa
lazzo Madama, alia Camera dei de-
putati, al Vitloriano, a Palazzo Chigi 
(Prodi e stato salutato con un ap-
plauso), alia sede della Corte Costi
tuzionale, tutte le istituzioni che ie
ri, per i cinquant'anni della Repub
blica, si sono aperte al pubblico, al-
cune delle quali per la prima volla. 
Sono state tante belle Feste ramane 

•Non vado mica a Pontida, io...» 
- dice un controllore di volo, 
mentre lascia con la famiglia i 
giardini del Quirinale. E in serata, 
alia presenza delle massime cari-
che istituzionali, nel cortile d'o-
nore del Quirinale, concerto del 
teatro di S Carlo. 


