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BERNARDO ZANETTI

II Consiglio d'Europa e la Svizzera*

II tema «II Consiglio d'Europa e la
Svizzera» e vasto e complesso. E'

praticamente impossibile, in una breve

conferenza, dare un'immagine an-
che solo scheletrica e approssimati-
vamente completa di quanto il breve
titolo racchiude. Giä il binomio
«Europa» e «Svizzera» aprirebbe tutta
una sequela di constatazioni storiche
e di considerazioni politiche, a cui si
aggiunge, quale aspetto specifico del-
la trattazione, quello di indicare quali
sono e quali devono essere le rela-
zioni della Svizzera con il Consiglio
d'Europa, cioe con quell'istituzione
internazionale sul piano europeo che
vuole «realizzare un'unione piii stret-
ta tra gli Stati europei, alio scopo di
salvaguardare e promuovere gli idea-
li e i principi che sono loro patrimo-
nio comune e favorire il loro progres-
so economico e sociale». Non si pub
che tracciare un po' grosso I anamente
alcune linee generali, che possono
forse servire da incitamento alia ri-
flessione personale. Se questo poträ
essere il risultato pratico, si poträ
parlare di successo.

Cos'e, oggi, I'Europa

Parlare del Consiglio d'Europa e del-
l'atteggiamento che il nostro Paese
deve prendere nei suoi riguardi signi-

fica dapprima, se veramente si vuole
andare a fondo delle cose, rendersi
conto di cosa e I'Europa ai giorni no-
stri nel mondo, di quanto ne costitui-
sce la forza e la debolezza, di quali
furono i suoi errori nel passato e di
quale deve essere la strada da bat-
tere neM'avvenire; signifies ancora
rendersi conto di quella che e la si-
tuazione del nostro piccolo Paese nel
cuore di quest'Europa in rapida tras-
formazione, dei valori essenziali da
salvaguardare ad ogni costo e dei sa-
crifici che la Svizzera deve assumere
nell'interesse superiore d'un'Europa
piü forte e piü robusta in un mondo
che evolve sempre piü velocemente
verso una unificazione planetaria.
Se I'Europa saprä debitamente sal-
vare la sua posizione nel mondo an-
che la Svizzera poträ piü facilmente
sperare di poter mantenere un suo po-
sticino al sole.
L'Europa, dal canto suo, sarä forte e
robusta nella misura in cui saranno
forti e uniti gli Stati che la compon-
gono. E qui forse e bene, tanto per
rinfrescar la memoria e per meglio
comprendere i connessi, fare un po-
chino di storia, la quale resta pur
sempre la «magistra vitae», anche
nei tempi moderni.

* Conferenza tenuta alia Societä dei Grigio-
nitaliani di Berna (19 febbraio 1973) e alia
Sezione di Coira della PGI (15 maggio 1973).
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Ma permettetemi dapprima ch'io ri-
cordi, a modo d'introduzione, un
piccolo, ma signiificaitivo aneddoto. Sirac-
conta nella mitologia che il termine
«Europa» sia stato il nome di una
giovane ed avvenente donna, che
piacendo a Giove lo indusse a trasfor-
marsi in un toro possente e violento
per portarsela via. Giove avrebbe po>-

tuto mutarsi in un animale piü
intelligente e meno brutale e meno ag-
gressivo d'un toro, bestia questa che
ancor oggi serve a divertire la gente
di alcune parti del nostro continente.
Penso ai gioco crudele della corrida,
quasi vi sia un recondito connesso
fra questo fatterello mitologico e il
fatto che a quella specie di appen-
dice, di prolungamento verso ovest
del continente asiatico e stato pure
conferito il nome di «Europa», un
continente ove il «gioco della guer-
ra» (il «Kriegspiel») sovente tu «in
voga».
Geograficamente e quantitativamente
potrebbesi ancora comprendere che
si consideri I'Europa quale appendice
dell'Asia, ma per tutto il resto no, tal-
mente I'Europa e I'europeo sono
different dal mondo asiatico. Questo
carattere diverso, particoiare, le pro-
viene dalla sua forma frastagliata e

propulsa nei mari, dalla sua configu-
razione geologica assai movimentata.
Tutto cid l'ha .predestinata a guar-
dare verso altri orizzonti, a espander-
si, a portare ad altri popoli le sue con-
quiste materiali e spirituali. II suo spi-
rito d'intraprendenza e l'esiguitä del
suo territorio la resero pero anche
bellicosa, per cui, nei corso della sto-
ria, essa si trovö piü volte in contrad-
dizione con il messaggio spirituale
della dottrina cristiana ch'essa aveva

ereditato. Come poteva essa portare
con la dovuta autoritä morale agli altri

popoli la Buona Novella, la legge
dell'amore, quando nei suo interno
le guerriglie non terminavano mai
Col tempo, questi altri popoli appre-
sero bensi da lei I'uso delle sue tec-
niche, ma appresero anche a farsi
da soli la loro strada, senza piü cu-
rarsi molto di quel che succede nella
vecchia Europa. Son passati ora i temin

cui la piccola Europa era il centro
del mondo. Questa posizione essa la

perse in buona parte durante la se-
conda guerra mondiale, cedendo il

posto ai mondo americano, da una
parte, ed a quello russo-comunista
dall'altra. Tutto ciö fu possibile, e si
potrebbe dire inevitabile, perche la
Europa non seppe mai unirsi in modo
sano e forte.

Tentativi d'unificazione e condanna
alia pace

Non mancarono nella storia, fino agli
ultimi tempi, i tentativi di costruire
un'Europa unita, ma fallirono tutti uno
dopo I'altro, perche concepiti tutti su
una base vacillante. Si pensi all'impe-
ro di Carlomagno; si pensi a quello
di Napoleone e si pensi a quello va-
neggiato da un Hitler, per non citare
che i tentativi maggiori. Si pensi
anche ai sogno di Stalin, di un'Europa
sovietizzata e colonizzata dai Russi.
Ma tutte queste «Europe» non han-
no che il nome in comune con I'Europa

dei nostri giorni e che il Consiglio
d'Europa vuol consolidare. La diffe-
renza essenziale sta nei fatto che la
nostra Europa non e piü, e di gran
lunga non piü, il centro del mondo.
Le divisioni, le discordie, i malanni
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interni l'hanno indebolita in modo fa-
tale, mentre altre parti del mondo
hanno proseguito il loro cammino di
ascesa, per cui oggi I'Europa non e
piü per loro ne la testa ne il cuore
del mondo, ma un termine di riferi-
mento piCi o meno importante. Risulta
da questa situazione, fondamental-
mente mutata per I'Europa, che per
sopravvivere essa e letteralmente con-
dannata alia pace; ha dovuto com-
prendere che il terribile «gioco della
guerra», che tempi addietro, si di-
rebbe, amava, la condurrebbe oggi
alio sfaceio completo. Per lei oggi la
condizione per sopravvivere e la pace:

la pace all'interno del continente
e la pace nel mondo. Si sa perö dalla
storia che la guerra in Europa e sem-
pre stata provocata dai cosiddetti re-
gimi «forti», cioe totalitari. Questi re-
gimi condussero I'Europa, la quale
per paradosso aveva portato lo spiri-
to umano sulle piü alte vette della
civiltä — si pensi soltanto ad un Dante,

ad un Goethe — a ricadere, in
pieno ventesimo secolo, nelle barba-
rie piü inumane e ritenute — e quanto
a torto — ai nostri tempi superate.
Alludo in particolare ai campi di con-
centramento dell'hitlerismo. Come
non costatare che la civiltä europea
fu composta finora di contraddizioni
e anche di rinnegamenti, come quei
mostruosi animali che divorano la loro

prole
Ne risulta perciö — historia magistra
vitae — che I'Europa d'ora immanzi
deve battere, in modo deciso ed esclu-
sivo, la via della democrazia vera e
propria, se vuole sopravvivere e por-
tare finalmente al mondo il suo vero
messaggio spirituale, purificato da
tutte le scorie. Cosiddetti regimi «for¬

ti» non s'addicono piü per lei, in nes-
sun modo. Solo nel rispetto dei diritti
della persona umana e delle sue li-
bertä fondamentali I'Europa poträ es-
sere ricostruita, e solidamente rico-
struita; solo su questa base si pub
pensare ad un'Europa sana e forte-
mente unita. Per la prima volta, dopo
dure ed amare esperienze, I'Europa
ha ora una base dottrinale valida per
la sua unione.

PILASTRI

Due documenti decisivi ne sono la
dimostrazione piü recente: la «Con-
venzione europea di salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertä
fondamentali », da una parte, e la «Carta
sociale europea» dall'altra. Ambedue
i documenti, preparati ed adottati dal
Consiglio d'Europa, attirano I'atten-
zione del resto del mondo e Paesi
come I'America e I'Africa cercano da
tempo d'ispirarvisi; ma finora non sono

riusciti a fare altrettanto, perche
da loro i tempi non sono maturi per
un tale passo. L'Europa ha oggi sul
piano sociale delle possibilitä che al-
tri Paesi non hanno. L'Europa di oggi
e un'Europa ben precisa, che altri
Paesi non possono copiare; tutt'al piü
essi possono ispirarsi ad un'Europa
di ieri, non ancora all'Europa della
nostra generazione.
Questa nuova Europa, che ora sta
lentamente costruendosi ed alia cui
costruzione il Consiglio d'Europa vuole

contribuire in modo sistematico,
non e soltanto una parte qualunque
del mondo, ma e anche la concretiz-
zazione di un'idea: I'idea della dignitä
della persona umana, I'idea della
libertä; e I'Europa della libertä, nata
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dai dolori della dittatura. In cid sta la
miglior garanzia della sua riuscita, an-
che se la strada da battere procede
assai lentamente; questa strada perö,
neN'opinione pubblica e nello spirito
dei popoli europei dei nuovi tempi,
non conosce piü ritorno.
II periodo dail 1933 al 1945 fu la notte
nera dell'oppressione, della guerra,
della, barbarie e della morte. All'iindo
mani della vittoria, le Nazioni Unite
vollero costruire un mondo democra-
tico, fondato sul rispetto universale
del!e libera fondamentali. Dopo tre
anni di sforzi, I'ONU doveva ricono-
scere ^he, provvisoriamente almeno,
bisognava accontentarsi di prociama-
re soltanto il carattere intangibile dei
diritti dell'uomo, senza poter andar
oltre la proclamazione, senza poterne
assicurare in pratica il rispetto per via
giuridica. Siamo cosl alia «Dichiara-
zione universale dei diritti dell'uomo»
del 1948, testo fondamentale, ma pur-
troppo soltanto platonico, soltanto di-
chiarazione. Nel medesimo anno ve-
diamo il rifiuto da parte dei Paesi
dell'Europa dell'Est di accettare I'aiu-
to americano Marshall; il fossato tra
I'Est e I'Ovest si allarga e si fa piü
profondo. Ma il 1948 e anche I'anno
in cui, per reazione a tutto ciö, sorge
travolgente il «Movimento europeo»,
che con il suo Congresso dell'Aia di-
viene decisivo per la nuova Europa;
esso propone la creazione di una or-
ganizzazione europea intesa ad unire
piü strettamente i Paesi d'Europa.
La nuova Europa incomincia cosi a

percorrere le diverse tappe verso la
sua unificazione.
II 1948 vede nascere I'OECE (Orga-
nizzazione europea di collaborazione
economica) creata per ripartire I'aiuto

degli Stati Uniti all'Europa (aiuto
Marshall), destinato alia ricostruzione
economica dell'Europa, al fine d'evi-
tare nuovi perturbamenti interni e la
necessitä di nuovi interventi militari
americani. Vi fanno parte 18 Paesi
europei.
Pure nel 1948, il Trattato di Bruxelles
associa I'lnghilterra, la Francia ed i

tre Paesi del Benelux (Belgio, Olan-
da, Lussemburgo) in seno ad un'al-
leanza militare, economica e sociale.
II 1949 vede la creazione del Consi-
glio d'Europa. I 5 Paesi del trattato
di Bruxelles, ai quali s'aggiungono la
Irlanaa, I'ltalia ed i 3 Paesi scandina-
vi, in tutto 10 Paesi europei, formano
il Consiglio d'Europa, cioe il primo
organismo politico puramente europeo,

della cui funzione parleremo piü
oltre. II movimento per I'unificazione
europea vi< ha trovato la sua prima
espressione istituzionale.
Subito il Consiglio d'Europa fu un banco

di prova; esso permise di costa-
tare che non tutti i Paesi europei li-
beri erano disposti ad accettare od a
lasciarsi imporre una unificazione
economica e politica sotto la direzio-
ne d'un governo soprannazionale. Esso

fu perö in grado di facilitare tale
unificazione fra i Paesi disposti a fare
un tale passo. Sotto i suoi auspici si
costituisce nel 1950 la CECA, cioe il

Mercato comune del carbone e del-

l'acciaio,dopo la reintegrazione della
Germania occidentale fra i Paesi li-
beri e democratici, reintegrazione fa-
vorita e patrocinata dai Consiglio
dell'Europa.
II 1950 e pure I'anno del gia menzio-
nato documento fondamentale per la
nuova Europa: « La Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti del-
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l'uomo e delle libertä fondamentali».
E' evidente che prima di prendere
provvedimenti importanti di portata
politica, economica o altra nel senso
di una vera e propria unificazione eu-
ropea, e prima di dare una base giu-
ridica solida alia futura Europa, con-
cepita sull'idea delta libertä, i singoli
Paesi vogliono sapere chiaramente
con chi si uniscono. Nasce cosi, pure
in seno al Consiglio d'Europa, la detta
convenzione sui diritti dell'uomo, ai
quali essa da una protezione giuri-
dica effettiva. Ad un simile accordo
invano cercano di arrivare le Nazioni
Unite. Cosi I'Europa apre una nuova
via al mondo.
Attraverso peripezie diverse giungia-
mo al 1955, anno del la formazione del
UEO (Unione dell'Europa Occidenta-
le), della quale fanno parte i 6 Paesi
del Mercato comune e I'lnghilterra.
L'UEO e la realizzazione d'una. pro-
posta fatta in seno al Consiglio d'Europa

e destinata a favorire la coope-
razione dei Paesi membri nel campo
della difesa. Essa e sorta in seguito
alio scacco che subi nel 1954 la
famosa CED (Comunitä Europea di
Difesa).
Nel 1957 sorsero, in stretto contatto
con il Consiglio d'Europa, altre due
comunitä europee, la CEE (Comunitä

Economica Europea), piu nota sot-
to il nome di «Mercato comune», e
la CEEA (Comunitä Europea dell'Ener-
gia Afomica), conosciuta sotto il nome

di Euratom. Con la CECA, da una
parte, e il «Mercato comune» e I'Eu-
ratom dall'altra si profila la cosiddetta
«Europa dei Sei» (Benelux, Francia,
Germania, Italia), un'unificazione
economica in vista di quella politica. In
seno al Consiglio d'Europa I'lnghil¬

terra cercö di integrare I'Europa dei
Sei in una zona piü vasta di libero
scambio, al fine d'evitare una scissio-
ne economica e politica dell'Europa,
ma il tentativo fall] in seguito al rifiu-
to dei Sei. II Mercato comune si svi-
luppö rapidamente nei suoi prirm an-
ni, passö poi un periodo piuttosto di

crisi, che fu una crisi di sviluppo. No-
to e I'atteggiamento della Francia ed
in particolare del Generale de Gaulle
di fronte al Trattato sul Mercato
comune. Come sapete, negli Ultimi tempi
il Mercato comune ha ripreso svelto
il suo cammino verso I'unificazione
europea.
Nel 1959 nacque, quale reazione alia
creazione del Mercato comune e quin-
di alia scissione economica dell'Europa

in due zone, la cosiddetta AELS
(Associazione Europea di Libero
Scambio), composta di altri sei Paesi
membri del Consiglio d'Europa
(Austria, Danimarca, Norvegia, Inghilter-
ra, Svezia, Svizzera), ai quali si ag-
giunse il Portogallo. Anche questa or-
ganizzazione si sviluppo rapidamente,
tanto piü che le sue mire di unificazione

europea erano piü modeste, Jj-
mitandosi al campo doganale. Fu

nuovamente in seno al Consiglio
dell'Europa che nel 1959 si elaborö fra
i Sei del Mercato comune ed i Sette
dell'AELS una formula di cooperazio-
ne che trovö la sua espressione pra-
tica nella trasformazione della OECE
nella OCDE (Organizzazione di coo-
perazione e di sviluppo economico).
Questa si compone dei membri della
OECE piü gli Stati Uniti d'America
ed il Canadä. Si tratta d'una nuova
formula di cooperazione intesa a dare

un maggior aiuto alio sviluppo
economico, in particolare dei Paesi euro-
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pei non ancora sufficientemente svi-
luppati.
Anche in seguito non mancarono ten-
tativi in seno al Consiglio d'Europa
intesi a raggiungere una miglior col-
laborazione fra l'Europa dei Sei e
quella dei Sette, a stabilire — come
si suol dire — il «ponte fra le due
Europe», ma non sempre si ottenne
il successo sperato. Fortunatamente
continua ad esistere il Consiglio d'Europa,

quale punto di ritrovo e di rife-
rimento, particolarmente attuale in
fase di crisi di altre organizzazioni
europee.
Siamo cosi giunti, assai rapidamente
ai nostri giorni. Spontanea si presents

ora la domanda: a quale punto
siamo della nuova Europa, di cui per-
sistiaimo a dire ch'essa e concepita
sull'idea della libertä Dapprima dob-
biamo costatare che tutto quello che
finora e stato fatto e qualche cosa
di frammentario; si lavorö piü alia su-
perficie e in direzioni diverse che in
profonditä. Ma la questione essenzia-
le non e tanto quella di sapere se
meglio valga che tutti i Paesi europei
partecipino a realizzazioni modeste
sulla strada dell'unificazione deil'Eu-
ropa o se all'incontro, meglio vaiga
essere in pochi che partecipano a
realizzazioni piü ardite. La sola cosa
che importa e di intraprendere tutto
ciö che permette di fare alcuni passi
in avanti, anche se modesti, verso la
nostra Europa, l'Europa unita e forte
sulla base della libertä e della dignitä
del singolo cittadino. II Consiglio
d'Europa non tralasciö nulla di quan-
to pub contribuire a stabilire una vera

e propria comunitä europea di di-
ritto, e anche politica. Evidentemente,
si e ancora lontani dagli Stati Uniti

d'Europa, ma pure si deve riconosce-
re che l'Europa libera ha cambiato
fortemente fisionomia durante questi
20 anni di lavorio in seno al Consiglio

d'Europa.

IL Consiglio d'Europa

Terminato questo sommario istoriato
della nostra Europa, siamo giunti al

punto in cui occorre ch'io vi parli piü
specificamente del Consiglio d'Europa

come tale, poiche e di questo che
ci vogliamo intrattenere, anche per
conoscere la posizione del nostro
Paese nei suoi riguardi.
Giä sappiamo che I'anno 1948 segno
una svolta nella politica mondiale del
dopoguerra. Giä parlai della minac-
ciosa tensione fra i due blocchi, ame-
ricano e russo, particolarmente peri-
colosa per l'Europa, uscita dissestata,
se non del tutto distrutta, devastata e

dissanguata dal la guerra; giä dissi de-
gli sforzi delle Nazioni Unite volti alia
ricostruzione del nuovo ordine nei
mondo, ma coronati d'un successo
soltanto parziale. L'adozione della
«Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo» fu un evento certamente
di capitale importanza, siccome per
la prima volta fu stabilito in un docu-
mento ufficiale di portata mondiale
quali diritti e libertä uno Stato deve
garantire ai suoi cittadini per esser
annoverato fra i Paesi civili. Ma pur-
troppo Ie Nazioni Unite non riusciro-
no a stabilire esse Stesse il sistema
giuridico mondiale in grado di garantire

ovunque il rispetto di tali diritti
e libertä fondamentali, sul quale pog-
gia la vera democrazia ed in ultima
analisi la pace nei mondo, bandendo
cosi per sempre ogni forma di ditta-
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tura. In mancanza di una soluzione
soddisfacente sul piano mondiale, le
Nazioni Unite consigliarono di giun-
gere a delle realizzazioni sul piano
regionale. Fu in questa atmosfera po-
litica che si sviluppö in Europa con
grande forza il « Movimento europeo »,
sostenuto dalle persone piu in vista,
tanto del mondo politico che degli
altri ceti, movimento inteso a promuo-
vere la creazione d'una Europa unita.
Era alia testa del movimento il grande

Winston Churchill, il quale, giä nel
suo ormai famoso discorso tenuto a
Zurigo il 19 settembre 1946, dopo
aver fatto cenno alle devastazioni del-
la guerra e parlando del Consiglio
d'Europa, disse testualmente: « Esso
sarebbe un rimedio, il quale come
per miracolo trasformerebbe tutto lo
scenario e giungerebbe, in alcuni an-
ni., a rend ere tutta I'Europa, o la mag-
gtor parte del continente, libera e fe-
lice quanto lo e la Svizzera al ,mo-
mento»; aggiunse: «Noi dobbiamo
costruire come una specie di Stati
Uniti d'Europa».
I governi dei 5 Paesi del Trattato di
Bruxelles (Belgio, Francia, Lussem-
burgo, Olanda e Inghilterra), facendo
propria quest'idea, presero I'iniziati-
va d'una conferenza diplomatica, in-
vitando1 i Governi d'altrr 5 Paesif (DaniL
marca, Irlanda, Italia, Norvegia e Sve-
ziai), e cosi a 10, crearono il Consiglio
d'Europa, ii cui statuto fu firmato il
5 maggio 1949 a Londra. Tutti questi
Paesi erano d'accordo nel riconosce-
re che le Nazioni Unite dovevano re-
stare la grande cornice mondiale, an-
che se i suoi risultati non erano che
parziali, e che quindi si doveva crea-
re in Europa un'unione piu stretta fra
tutti gli Stati europei che sono con-

vinti della prevalenza del diritto e che,
rispettando i diritti dell'uomo, garan-
tiscono sul loro territorio I'esercizio
delle libertä fondamentali. In seguito
aderirono al Consiglio d'Europa, fino
al giorno d'oggi, ancora altri 8 Paesi,
fra cui la Svizzera nel 1963 (Austria,
Cipro, Germania, Grecia, Islanda,
Malta, Svizzera, Turchia).
Giä all'inizio dei dibattiti per il
Consiglio d'Europa si manifestarono due
opposte tendenze principali, l'una che
voleva un'Europa integrata con poteri
soprannazionali, l'altra che voleva
P'uttosto un'Europa degli Stati, ri-
spettandone la sovranitä. Dalla
Conferenza di Londra sort) un compro-
messo, cioe lo Stafuto del 5 maggio
1949, il quale dotava il Consiglio del-
I'Europa di due organi: II Comitato
dei Ministri e I'Assemblea consultiva,
i quali nei grandi tratti corrisponde-
vano rispettivamente all'una e all'al-
tra delle due tendenze; ma ne I'uno
ne I'altro dei due organi ottenne il

potere esecutivo in Europa.
II Comitato dei Ministri e una Conferenza

diplomatica tradizionale, ma di
carattere permanente, un organo di
tipo intergovernativo, composto dei
Ministri degli Affari esteri dei singoli
Paesi membri. Esso praticamente non
conosce il diritto di veto, raramente
procede a delle votazioni. Le deci-
sioni sono prese generalmente alia
unanimitä; la discussione deve nor-
malmente permettere di giungere a
delle soluzioni negoziate. Qualora tut-
tavia una votazione si riveli necessa-
ria, l'unanimitä e richiesta per le que-
stioni di maggiore importanza, mentre
per le altre e sufficiente la maggioran-
za di due terzi, o anche la maggio-
ranza semplice.
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Le decisioni si traducono general-
mente nella conclusione di conven-
zioni o accordi da sottoporre poi alia
procedura normale di ratifica da parte

dei singoli Stati membri, come e
il caso per i trattati internazionali. II

Comitato dei Ministri e I'organo com-
petente per agire in nome del Con-
siglio d'Europa. Esso esamina tutti i

provvedimenti da. prendere, intesi a
realizzare un'unione piii stretta fra gli
Stati membri ed a stabilire una poli-
tica comune; pud rivolgere delle rac-
comandazioni ai Governi e chiedere
loro ragguagiio circa le misure da es-
si prese in vista della loro applica-
zione.
II Comitato si riunisce attualmente do-
dici volte all'anno; due volte al livello
dei Ministri stessi e dieci al livello di
delegati dei Ministri, cioe di amba-
scatori o di alti funzionari.
Per la preparazione e I'esame delle
diverse questioni, il Comitato dei
Ministri dispone di comitati temporanei
o permanenti, composti di esperti
nelle varie materie da trattare.

L'Assembles consultiva

Lo Statuto definisce I'Assemblea come

«L'organo deliberante del Con-
siglio d'Europa ». Essa costituisce una
innovazione, direi, rivoluzionaria nella

tradizione della cooperazione inter-
nazionale. Infatti i rappresentanti dei
singoli Paesi all'Assemblea esprimo-
no le loro idee personali e non quelle
del loro governo; essi non sono delegati

del governo e da questo non ri-
cevono istruzioni ufficiali. Tale libertä
permette meglio la manifestazione delle

idee e quindi di conoscere a fon-

do le tendenze dell'opinione dei po-
poli europei.
All'Assemblea i singoli Paesi dispon-
gono d'un numero di rappresentanti
i.n funzione della loro po.polazi.one: i

Paesi piü piccoli hanno diritto ad al-
meno 3 rappresentanti, i piü grandi
ad un massimo di 18. La Svizzera ha
diritto a 6 rappresentanti. Da cid ri-
sulta che i piccoli Paesi non possono
lagnarsi d'una sopraffazione numeri-
ca da parte dei grandi.
II sistema di elezione dei rappresentanti

aH'Assemblea e stabilito da cia-
scun parlamento nazionale. I

rappresentanti sono scelti generalmente fra
i parlamentari del singolo Stato. La
scelta fra i vari partiti viene fatta in
modo da rispecchiare la composizio-
ne delle forze democratiche presenti
nel parlamento nazionale.
Lo Statuto prevede che I'Assemblea
tenga annualmente una sessione or-
dinaria, della durata minima di un
mese. Alio scopo di mantenere un piü
costante contatto con I'opinione pub-
blica, I'Assemblea suddivide la sua
sessione ordinaria in tre parti: una in

primavera, una in autunno ed una in
inverno.
La struttura deM'Assemblea e la sua
procedura sono simili a quelle d'un
parlamento nazionale; essa non ha
perö poteri legislativi. Nondimeno, e

proprio I'Assemblea che ha conferi-
to al Consiglio d'Europa una fisiono-
mia diversa da quella di tutte le altre
organizzazioni internazionali create
precedentemente. Per la prima volta
infatti, membri di parlamenti nazionali
hanno avuto la possibilitä di rappre-
sentare le varie correnti d'opinione in

seno ad una organizzazione di
cooperazione europea.
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I dibattiti dell'Assemblea sono pubbli-
ci e le sue decisioni hanno per i Pae-
si membri carattere soltanto consul-
tivo. Queste sono prese sotto forma
di raccomandazioni, di risoluzioni e
di pareri. Le raccomandazioni sono
adottate a maggioranza di due ter-
zi, le altre decisioni a maggioranza
semplice. Le raccomandazioni sono
trasmesse ai governi nazionali per
tramite del Comitato dei Ministri.
I problemi che possono essere trat-
tati all'Assemblea si riferiscono a tutti
gli aspetti dell'attivitä europea: politic!,

economici, sociali, cultm-ali, giu-
ridici, con la sola esclusione degli
aspetti militari, per i quali il Consi-
glio d'Europa non e competente per
disposizione statutaria.
Come nei parlamenti nazionali, i la-
vori preparatori si svolgono in seno
a commissioni dell'Assemblea, le quali

presentano e quest'ultima studi e
rapporti, spesso accompagnati da
proposte concrete. In piü, esiste una
commissione permanente che assi-
cura la continuitä dell'azione, coor-
dina i lavori, e agisce in nome
dell'Assemblea, quando questa non e in ses-
sione.
La coordinazione dei lavori fra il
Comitato dei Ministri e I'Assemblea con-
suitiva e affidata ad un cosiddetto
Comitato misto, che comprende otto

rappresentanti dell'Assemblea ed
i membri del Comitato dei Ministri
ed e presieduto dal presidente
dell'Assemblea. II compito di coordinazione

e particolarmente importante,
perche il Comitato dei Ministri, orga-
no composto dei rappresentanti dei
governi nazionali, non e sottoposto,
come si potrebbe credere, all'Assemblea

consultiva, organo composto di

parlamentari nazionali. I due organi
stanno fra loro in un rapporto simile
a quello che corre fra la Camera alta
e la Camera bassa di un parlamento
nazionale. II Comitato dei Ministri cor-
risponderebbe press'a poco al nostro
Consiglio degli Stati e I'Assemblea
al nostro Consiglio nazionale.
Un esecutivo paragonabile ad un go-
verno nazionale manca presso il
Consiglio d'Europa. Questa mancanza pub
apparire come la maggiore debolezza
del Consiglio d'Europa, ma essa fu
la condizione della sua nascita e del-
la sua estensione ad un Cwdi gran nu-
mero di Stati. Nelle condizioni attuali
dell'Europa e impossibile pensare ad
un sistema piü fortemente integrato
che possa nei medesimo tempo esten-
dersi ad un buon numero di Stati.
I due organi principali, che assieme
formano il Consiglio d'Europa, sono
assistiti da un Segretariato generale,
con sede a Strasburgo in un edificio
appositamente costruito e detto «La
Maison de l'Europe». Ivi si tengono
pure le sessioni dell'Assemblea. A capo

del Segretariato, che oggi conta
circa 1000 funzionari di tutte le nazio-
nalitä dei Paesi membri, sta un Se-
gretario generale, nominato dall'As-
semblea su proposta del Comitato dei
Ministri, di fronte al quale esso e re-
sponsabile.
II bilancio del Consiglio d'Europa e
alimentato dai contributi dei Paesi
membri, fissati in base alia popola-
zione dei singoli Paesi.

Atfivifä del Consiglio d'Europa

Giunti a questo punto e logico che
ci si ponga la domanda a sapere quale

fu l'attivitä svolta dal Consiglio
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d'Europa finora e quali i risultati pra-
tici raggiunti. Si potrebbe infatti du-
bitare della sua efficacia, vista la strut-
tura alquanto strana del Consiglio,
consistente in due specie di Camere
senza un potere esecutivo. Ma i fatti
dimostrano che il Consiglio d'Europa
ha giä compiuto un lavoro conside-
revole; esso contribui fortemente alia
trasformazione che in Europa sta com-
piendosi da 20 anni in qua. L'operato
del Consiglio si pud suddividere in
azioni dirette ed in azioni indirette.
Si considerano «azioni dirette» quelle
azioni del Consiglio che risultano dal-
l'attivitä statutaria e normale dei suoi
organi. Queste azioni le possiamo
classificare in 3 categorie diverse che
consistono nella determinazione di
una politica comune degli Stati mem-
bri, nella conclusione di convenzioni
europee e nella cooperazione tecnica.
E' evidente che parlando di politica
comune non si intende parlare tanto
d'imposizione agli Stati membri, quan-
to di opera di convinzione. L'Assem-
blea consultiva e una tribuna di por-
tata eccezionale, da dove, su una base

geografica assai vasta e in com-
pleta iibertä di parola, i rappresentan-
ti dei popoli europei possono espri-
mere il loro parere sui grandi pro-
blemi dell'ora. E' da questa tribuna
che uno Schumann lancib le sue pro-
poste di creare la Comunitä econo-
mica del Carbone e dell'Acciaio, un
Churchill propose la Comunitä euro-
pea di difesa, che uno Spaak ed altri
ancora svolsero le loro tesi di grandi
europei. E' a questa tribuna che le
grandi tendenze dell'opinione pubbli-
ca di tutto il continente europeo tro-
vano la loro espressione ed e a questa

tribuna che si tracciano le prime

linee d'una politica comune, anche se
poi la realizzazione viene rimandata
ad altre istanze europee. Ma sempre
il Consiglio d'Europa si guardb dal
fare dell'Europa un blocco chiuso in
se stesso; essa deve restare sempre
largamente aperta a tutto il mondo.
Infatti il problema essenziale che at-
tualmente si pone al nostra continente
e quello della sua posizione in un
mondo in rapida trasformazione. Nei
secoli scorsi, l'Europa ebbe sempre
una situazione predominante nel mondo,

tanto dal profilo spirituale quanto
da quello tecnico e materiale. Ora le
sue condizioni sono ben altre, per cui
essa deve fare un esame di coscien-
za, deve stabilire le condizioni della
sua sopravvivenza, riordinare i rap-
porti con gli altfi popoli del mondo.
Questo problema fondamentale ed ol-
tremodo delicato della politica euro-
pea pub essere esaminato nel miglior
modo possibile in seno al Consiglio
d'Europa, istituzione europea per ec-
cellenza.
Si pub parlare in un certo senso
anche di una attivita. legislativa del
Consiglio d'Europa, quando si consideri
che i due organi: I'Assemblea
consultiva ed il Comitato dei Ministri, a
guisa delle due Camere nei parla-
menti nazionali, hanno finora adot-
tato ben 50 convenzioni che possono
essere in certo qual modo qualificate
come «leggi comuni per tutta l'Europa».

Si pensi soltanto alia giä men-
zionata «Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle
Iibertä fondamentali», convenzione
che a ragione si ritiene la base politica

e giuridica di tutta la costruzione
europea; si pensi anche alia «Carta
sociale dell'Europa» che stabilisce i
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diritti del cittadino europeo in campo
sociale. Le convenzioni del Consiglio
d'Europa si riferiscono alle materie
piü diverse, come la sicurezza sociale,

l'assistenza sociale, scambi cul-
turali, composizione pacifica di diver-
genze e via dicendo. Questo comples-
so di convenzioni, alcune delle quali
sono state ratificate da un buon nu-
mero di Paesi membri, va creando a

poco a poco una comunitä europea
di diritto.
Un'attivitä diretta ed importante del
Consiglio d'Europa e pure la cosid-
detta cooperazione tecnica. Tutti i

problemi sono studiati e preparati
dapprima da comitati di periti, i quali
in tal modo imparano a conoscere e
valutare le differenze, vere od apparent,

che possono separare i Paesi
dell'Europa, ed a trovarne una soiu-
zione comune.

Azioni indirette

Evidentemente non tutte le proposte
presentate in seno al Consiglio d'Europa

furono coronate da successo,
ma non per questo erano prive d'in-
teresse e furono vane. Nate in seno
al Consiglio, trovarono la loro realiz-
zazione all'infuori di questo. Si pensi
alia creazione del la CECA, si pensi ai
dibattiti di capitale importanza sulla
Comunitä europea di Difesa, sulla
creazione di una vasta zona di libera
scambio, alia creazione della CEE,
dell'AELS, al dialogo che si cerca di
mantenere fra quest'ultima organizza-
zione e il Mercato comune, e cosi via.
II Consiglio d'Europa e, per vocazio-
ne e per la sua composizione, il foro
Parlamentäre e governativo dove na-
scono o convergono tutte le proposte

che mirano ad una migliore organiz-
zazione dell'Europa e ad una unione
piü stretta fra gli Stati membri.
Evidentemente questa unione non pub
farsi che gradualmente, siccome la
economia e la storia dei diversi Paesi
europei hanno avuto sviluppo assai
diverso. Comunque, e evidente che lä

dove si cerca sinceramente I'unione,
come al Consiglio d'Europa, le divi-
sioni interne dell'Europa lentamente
si superano.
Tutta I'attivita del Consiglio d'Europa
dimostra chiaramente quanti sforzi si

facciano in esso per unire il piü stret-
tamente possibile i Paesi europei. Es-
sa rivela pure le molteplici difficoltä
che si oppongono ad una attivitä piü
rapida e piü decisa. Con la sua strut-
tura elastica, il Consiglio e in grado
perö di accogliere i progetti piü ardi-
ti come i piü cauti, di costruire i punti
di incontro fra le varie correnti, man-
tenendo vivo I'interesse degli uni per
I'opera degli altri e lasciando aperta
la strada ad una collaborazione che
poträ domani realizzare la sper,anza
d'una Europa sempre piü unita. II suo
lavoro va, sotto un determinato aspet-
to, assai piü in profonditä di quanto
generalmente si creda: esso sostiene
infatti un movimento di idee che per
finire sbocca in risultati che forse sono

piü profondi e piü durevoli, anche
se meno spettacolari.
Forse, e anche senza forse, il com-
pito principale del Consiglio d'Europa

consiste nell'istituire un dialogo
sincero ed aperto fra i Paesi ed i po-
poli europei, un dialogo che non esige
I'uso di una stessa lingua, ma d'uno
stesso linguaggio, quello della stima
e della comprensione reciproca, quello

che si svolge in uno spirito d'ami-
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cizia, di solidarietä, di sacrificio nel-
I'interesse comune. E' un lavorio di
educazione che compie il Consiglio
d'Europa, ma nella prospettiva storica
e certamente il lavoro migliore che
esso compie, perche e la sola via che
l'Europa dei nostri giorni pud battere.

II Consiglio d'Europa e la Svizzera

La questione d'una adesione deila
Svizzera al Consiglio d'Europa si era
posta giä ripetute volte. Da parte del
Consiglio d'Europa questa adesione
era particolarmente desiderata, non
solo per il fatto che il nostro Paese
sta nel cuore dell'Europa, ma anche
perche esso costituisce una piccola
Europa e puö perciö apportare al
Consiglio un capitale di esperienze
deila massima importanza. Ma fino al
1963, il nostro Paese, per motivi di-
versi, prefer! attendere. Tuttavia, non
si puö parlare di disinteresse o di
egoismo da parte nostra. Durante i 14
anni d'attesa, il Consiglio federale
prese una serie di decisioni che sem-
pre piii avvicinarono il nostro Paese
all'Europa ideata a Strasburgo. Giä
nel 1951 il Consiglio federale delegö
degli osservatori in vari comitati di
studio, assunse la gerenza di
determinate convenzioni del Consiglio
dell'Europa ed aderi ad alcune di queste.
Nel 1960, il Parlamento federale ac-
cettando un invito del Consiglio
dell'Europa, nominö 6 parlamentari ap-
partenenti ai vari gruppi politici,. perche

avessero a partecipare quali
osservatori ai lavori dell'Assemblea con-
sultiva e delle sue commissioni. Con-
siglieri federali presero parte, nel 1961

e nel 1962, a conferenze dei Ministri
dei Paesi membri del Consiglio d'Eu¬

ropa. Nel frattempo sempre piii at-
tuale divenne la questione d'una
adesione vera e propria del nostro Paese
al Consiglio d'Europa, con I'effetto
che a partire da tale momento la Svizzera

sarebbe stata rappresentata di
pieno diritto in tutti gli organi del
Consiglio d'Europa, in prima linea
nell'Assemblea consultiva, al livello
Parlamentäre, nel Consiglio- de! Ministri,

al livello governativo, e nel
Comitate dei delegati permanenti dei
Ministri.
Ad un primo esame deila questione
dell'adesione deila Svizzera al
Consiglio d'Europa, nel 1957, il Consiglio
federale aveva fatto tre costatazioni:
la prima, che il nostro statute di
neutralitä non ci impediva per se I'ade-
sione, siccome il Consiglio d'Europa,
anche se persegue certi fini politici,
non prevede la formazione di alleanze
politiche. Un'adesione poteva com-
portare perö — ed era questa la se-
conda costatazione — certi inconve-
nienti per la nostra politica di neutralitä,

dato che il Consiglio d'Europa
tende a far adottare ai Paesi membri
una politica estera comune, per cui
in certe situazioni i nostri rappresen-
tanti all'Assemblea consultiva ed al
Comitate dei Ministri potrebbero tro-
varsi in condizioni d'imbarazzo. In

terzo luogo, il Consiglio federale non
valutava sufficienti i vantaggi di una
adesione del nostro Paese in confron-
to con gli svantaggi dal punto di vista
deila neutralitä. Cinque anni piii tardi,
nel 1962, il Consiglio federale riesami-
nö la questione, tenendo conto deila
evoluzione intervenuta in seno al
Consiglio d'Europa, e costatö nuovamen-
te che il nostro statuto di neutralitä
non impedisce per nulla I'adesione.
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II Consiglio d'Europa non e una al-
leanza ne militare ne politica. Lo sta-
tuto di questo Consiglio esclude es-
pressamente dalle sue competenze
tutte le questioni di natura militare,
non prevede sanzioni poiitiche ne eco-
nomiche e non fa del Consiglio d'Europa

un'istituzione soprannazionale
che limiti la sovranitä degli Stati mem-
bri. Le sue decisioni hanno per i go-
verni nazionali soltanto carattere di
raccomandazioni.
Quanto* alia nostra politica di neutra-
litä occorre rilevare che effettivamen-
te l'Assemblea consultiva tratta so-
vente problemi politici, i quali potreb-
bero mettere i nostri rappresentanti in
una situazione delicata, tuttavia gli
avvisi che questi esprimono sono per-
sonali e non legano minimamente il
Paese. D'altra parte ci si attende da
loro la massima riservatezza in tali
dibattiti. Alquanto diversa e piü delicata

e la situazione al Comitato dei
Ministri, dove i Paesi membri sono
rappresentati ufficialmente da un
membro del governo. A maggior ra-
gione ci dobbiamo attendere dal no-
stro rappresentante governativo un
atteggiamento di grande prudenza.
E' suo obbligo di non partecipare ne
a discussioni ne a decisioni di
natura politica.
Del resto, a differenza di quelle che
erano le sue mire iniziali, il Consiglio
d'Europa si limita oggi a svolgere piü
un lavoro di convincimento che di
azione politica diretta. Discussioni del
genere, anche se di natura politica,
purche non comportino un'azione
diretta, non sono incompatibili con la
nostra politica di- neutralitä. Ne risulta:
che i1 dubbi- iniziali quanto alia nostra
possibilitä d'adesione non sussistono

piü e che d'altra parte sta nell'interes-
se del nostra Paese essere presente e
contribuire attivamente ai lavori del
Consiglio d'Europa. Infatti giä men-
zionai che questo Consiglio e dive-
nuto il centro delle aspirazioni euro-
pee; il punto d'incontro anche fra
l'Europa dei Sei, cioe del Mercato
comune, e quella dei Sette, cioe del-
l'AELS, il luogo in cui gli Stati europei
possono esporre i loro pareri, discu-
tere, ricercare soluzioni comuni al li-
vello dei governi ed a quello dei par-
lamenti. La Svizzera non puö che ac-
cogliere di buon viso una tale occa-
sione, non solo sotto I'aspetto d'una
migliore unione continentale, bens)
anche nel suo stesso interesse. Im-
porta, a modo d'esempio, che il no-
stro Paese abbia a poter far com-
prendere all'estero, ed in Europa dap-
prima, il significato, il valore, I'impor-
tanza della nostra neutralitä, per la
quale non sempre gli altri Paesi hanno

la dovuta comprensione. Questi
furono i motivi che indussero il

nostro Paese a divenire, nel 1963, do-
po 14 anni d'attesa, membro del
Consiglio d'Europa, quale diciassettesimo
Paese nell'ordine cronologico d'adesione.

Segue in quest'ordine ancora
Malta, che si fece membro nel 1965.

Conclusioni.

Questa e la nuova Europa fino al gior-
no d'oggi. II suo cammino e ancora
lungo e procede tortuoso e lento, ma
procede e sale. L'8 dicembre 1955
il Consiglio d'Europa si diede I'em-
blema dell'Europa unita. La bandiera
europea e un cerchio di 12 stelle d'oro
che non si toccano, in campo azzur-
ro; il cerchio e simbolo di unione nel
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rispetto della vicendevole sovranitä
dei Paesi membri, mentre il nume-
ro 12 sta a indicare perfezione e com-
piutezza. L'Europa non e dunque ne
l'Europa dei Sei (Mercato comune,'
ne quella dei Sette (Paesi della pic-
cola zona di libero scambio), ne quella

dei diciotto dell'OECD e cos) via.
L'Europa e tutto questo e molto di

piii: e quel lembo di terra che ha
dato al mondo tanta cultura, tanta
civilizzazione, I'amore della libertä, il

senso della dignitä deH'uomo; e an-
che, bisogna riconoscerlo, quel fram-
mento di pianeta, dal quale e spesso
scaturita la scintilla che ha messo
fuoco al mondo. E' da sperare, ed il

Consiglio d'Europa ne sia il piü chia-
ro indizio, che l'Europa dopo tante
rovine abbia finalmente acquistato
quella saggezza che e propria a co-
loro che hanno mancato molto e che
hanno sofferto molto, ma che si sono
ravveduti.
L'Europa e consapevole oggi della
sua missions universale, ma anche
della sua immensa debolezza. Sente
la sua esistenza minacciata; ma e
anche conscia dei doveri che ha verso
i suoi popoli e dei doveri che ha verso

il mondo. Se l'Europa cerca oggi
di sopravvivere alle sue colpe, non e
per solo egoismo, ma perche e suo
diritto rifiutarsi di perire e dovere di
essere presente. Orbene, per l'Europa
oggi la sola via della saggezza e quella

dell'unione nella libertä. AI
Consiglio d'Europa 18 Stati europei si
concertano su tutti i problemi piü
important! e mettono in comune le loro
esperienze. I risultati attuali possono
magari essere ritenuti anche modesti,
ma essi costituiscono il primo passo
sull'unica via possibile per la soprav-

vivenza e il ringiovanimento della
nostra vecchia Europa, Tunica via che
le permetta di tenere un posto digni-
toso in questo mondo in rapida tra-
sformazione. In un tale processo di
autotrasformazione il nostro Paese,
cuore dell'Europa, non puö essere as-
sente per nessun motivo I Anche qui
gli assenti avrebbero torto I

Qualunque possa essere il giudizio
dello storico futuro sul nostro tempo,
noi almeno, che lo viviamo, non pos-
siamo avere dubbi sul significato pro-
fondo dei suoi sforzi, delle sue mise-
rie e di tante convulsioni, di cui sia-
mo le cause o le vittime. I dolori del
mondo contemporaneo sono quelli di
un parto, e quella che nasce con tanta

fatica e una societä umana universale,

che sarä, per gli Stati moderni,
ciö che essi stessi sono diventati
rispetto ai popoli che Ii compongono,
popoli un tempo anch'essi divisi in

gruppi di genti diverse, cui essi hanno
infine saputo assicurare l'unitä. La
Svizzera ne e un esempio tipico. La
storia e uno sforzo lento, ma ostinato,
inteso a fare degli uomini, dei popoli,
una societä universale. Quanto al-
I'Europa, essa dovrebbe ora, dopo
tanti dolori, essere matura per dare
inizio a questa trasformazione, almeno

su quello che e il suo territorio. II

legame della societä europea dovrebbe

essere quello della ragione e del
diritto, possibilmente sostenuto da
quello della fede cristiana e dell'amo-
re del prossimo. In mancanza di ciö,
l'Europa continuerä a restare nella
confusione, ad essere una Torre di
Babele e ad andare immancabilmente
alia deriva. Se cosi fosse, la Svizzera
resti allora nella sua nota posizione
di riccio, che la si giudichi simpatica
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o no.
Gli Ultimi 3 decenni, che noi abbiamo
vissuto, sono stati per la storia della
umanitä, per il progresso della scien-
za e della tecnica, decenni densi di
avvenimenti d'un tale rilievo, che pas-
seranno alia storia come pochi altri.
Le generazioni che verranno non po-
tranno ignorare come fatto storico di
ampie dimensioni che nuove potenze
politiche, come la Cina rossa, e nu-
merosi nuovi Stati, specie neM'Africa
nera, sono sorti, le cui conseguenze
sulla politics mondiale giä si, manife-
stano. Chi mai, ancora poco tempo
fa, avrebbe sognato che il Presidente
degli Stati Uniti si sarebbe fatto pelle-
grino nel Paese di Mao-Tze-Tung
In questi pochi decenni si e visto sor-
gere, a parte tutto il processo d'auto-
mazione, una nuova tecnica: I'astro-
nautica, con i suoi viaggi interplanetary

la conquista della luna e solo un
inizio ed un indizio di quanto il no-
stro tempo ha reso possibile.
Su tutto un altro piano, e da ricordare
come avvenimento straordinario del
nostro tempo la convocazione del
Concilio Ecumenico Vaticano II, che
signifies un'evoluzione decisiva verso

una vera unificazione fraterna di
tutti i cristiani, di tutti i credenti, di
tutti gli uomini animati da sincerity.
Ma non per questo I'umanitä e oggi
piü felice; essa sta attraversando una
profonda crisi di sviluppo, direi, proprio

in seguito alio strabiliante
progresso delle scienze esatte e della
tecnica ed all'uso esasperante ch'es-
sa ne fa. La crisi sta nel fatto che la
civiltä del nostro tempo si e svilup-
pata con molto maggior vigore e rapi-
ditä nel campo della materia che non
in quello dello spirito; ne e sorto uno

squilibrio; alle nuove generazioni oc-
corre — come direbbe il francese —

« un supplement d'äme », senza il quale
esse degenerano immancabilmente.

Per intanto l'umanitä avanza ancora
nelle bufere del tempo come una nave

senza timone.
Tutto il progresso scientifico, tutto il

tecnicismo, diventa controproducente,
nelle sue conseguenze politiche, se
non e applicato all'uomo e in funzione
dei valori superiori dell'umanitä.
Esso impone aN'uomo contemporaneo
ed alle generazioni di domani un con-
tinuo ripensamento del loro modo di
comportarsi. Si deve comprendere, e
non solo con le parole, ma coi fatti,
che I'applicazione del progresso tec-
nico deve essere saldamente anco-
rata alia legge morale, legge che sta
scritta nel fondo d'ogni cuore umano.
Questa e condizione sine qua non
se si vuole evitare il pericolo fatale
d'una rottura immane. Un nuovo uma-
nesimo s'impone, nel quale gli auten-
tici valori della scienza e della tecnica

siano inseriti in un quadro etico
unitario, abbracciante tutte le manife-
stazioni dell'uomo. Quest'umanesimo
sta delineandosi, sia pur lentamente.
II Consiglio d'Europa e lo spirito
ecumenico moderno ne sono esempi va-
lidi. Una nuova forma di civiltä sta
preparandosi, un'evoluzione e in cor-
so, alia cui base sta il rapporto fra
macchina e uomo, fra tecnica e
morale; essa assume dimensioni e im-
postazioni mondiali; essa e un'uni-
ca, grande, appassionante esperien-
za umana, alia quale la nostra gene-
razione assiste e partecipa.
Questo processo verso l'unitä morale
e spirituale del mondo e tutt'altro che
facile e rapido; ancora non lo si in-
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travede limpido; l'umanitä si trova in

uno stato altamente febbrile, che an-
cora durerä a lungo, ma pur qualcosa
e in corso. Lo ripeto: II Concilio ecu-
menico, orientato verso l'umanitä tut-
ta intera, il Consiglio mondiale delle
Chiese e, su altro piano, il Consiglio
d'Europa - per citare solo questi
esempi — ne sono la prova concreta.
L'uomo contemporaneo deve rendersi
sempre meglio conto, da una parte,
dei suoi limiti e, dall'altra, della sua
grandezza. Egli non deve mai chiu-
dersi ne nell'immobilismo ne in uno
stretto confessionalismo o mazionalis-
mo. Progress© scientifico, fede e pa>-

triottismo hanno raggiunto oggi un
denominatore comune proprio in quei
valori umani che il vero cristianesimo
difende.
Come non ricordare in questo con-
testo quanto giä il grande Goethe
scrisse pochi giorni prima della sua
morte:
«La cultura spirituale pub progredire
sempre piü, le scienze naturali po-
tranno allargarsi quanto vogliono e lo
spirito umano svilupparsi quanto sia
nelle sue possibilitä, ma mai si poträ
fare a meno della cultura morale del
cristianesimo, cosi come essa risplen-
de in sostanza dai Vangeli.»

Soltanto in un tale spirito sarä possible,

nella societä moderna, stabilire
rapporti di convivenza umana — nelle
grandi come nelle piccole cose — che
meritino la qualifica di «umano», di
«civile», di «sociale», nel senso piü
ampio di questa parola; sono rapporti

di veritä, di giustizia, di solidarietä
e ancor piü d'amore fra uomo e uomo,
fra comunitä e comunitä, grandi o
piccole che siano, fra popolo e po-
polo, rapporti trasferiti nella condotta
d'ogni giorno.
Non illudiamoci perö di poter realiz-
zare sempre in pieno un tale imperative

d'amore, perche qualcosa sfugge
sempre alia presa dell'uomo; piü che
la riuscita piü o meno completa, con-
ta lo sforzo sincero e costante di

ognuno. Ricordiamoci che fin tanto
che ci si dibatte, sia pur con fatica
e pena, nella ricerca dei valori umani,
del Vero, e nella insoddisfazione di
non raggiungerli magari mai come si
vorrebbe — insoddisfazione che in
fondo e il segreto della vitalitä del
pensiero — l'uomo va alia scoperta
della parte migliore di se stesso, che
trasfonde poi nel perenne dialogo e
rapporto con i suoi simili. Nessuno e
tenuto a dar di piü Ma cosi, anche
se lentamente, la causa trionfa
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