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CHE COSA SI FA PER LA CULTURA NEILE CinA'ITALIANE VENEZIA 

Soltanto una cornice per 
i turisti dei festival? 

La retorica ufficiale sul-

la cittd « che affoga » 

non pub cancellare il 

quadro di una attivita 

culturale sostanzial-

mente in crisi 

Gravissime carenze 

persino nel discorso 

sulle arti figurative 

Un <<mostro sacro»: il 
Centro Cini 

II problema del Teatro 
Stabile 

Che cosa succede a Ca' 
Goldoni 

Le responsabilita del 
centro-sinistra 

VENEZIA, aprile 

Una d5|l&i£j£4gfl$ emejse con forza, nel corso dellq r<>cen.ti Jotte studen-
tesche a Venezia, „e stata qnella di un^adeguamento e di una piu viva pre-
senza' delle attrezzature e delle attivita culturali della citta. Se ne e parlato 
in assemblee e controcorsi, particolarmcntc a Ca* Foscari e nell'Accademia di Belle Arti. 
Qualcuno ha tentato un'indagine. un'analisi sia pure rapida: ne e risultato un quadro 
desolante. Questo giudizio non vuole contraddire. quanto demistificare una immagine di 
Venezia centro culturale che 
la retorica ufTiciale ha volu-
to offrire per trovare nuovi 
motivi alle lacrime qualun-
quistiche sul suo lento ineso-
rabile affogamento. Ed 6 ap-
punto questo secondo aspetto 
del « problema Venezia ». che 
pare interessi maggiormcnte. 

Pensiamo, ad esempio. al
ia Biennale: alia sua Commis-
sione degli inviti dominata dal 
prof. Mazzariol assistente pres-
so l'lstituto Universitario di Ar-
chitettura e consigliere sociali-
sta alia Provincia e da un al-
tro « unificato >, il pittore San-
tomaso. Ebbene questa Com-
missione ha impostato il paili-
glione italiano all'insegna del 
disimpegno qualunquistico ti-
pico del centro sinistra, esclu-
dendo dnlla manifestazione pit-
tori di fama internazionale co
me Vedova, per il solo fatto 

che si tratta di artisti che espri-
mono posizioni di contestazinne 
della societa borghese. Quella 
che si aprira fra breve sara 
quindi la Biennale della discri-
minazione, anche nei confron-
ti dei giovani ai quali la Com-
missione stessa ha tolto la pos
sibility di avere la consueta 
parete o frazione di parete: 
una discriminazione pesante 
che ha alia sua base un cri-
terio quasi esclusivamente poli
tico. x 

Lo stesso assessor© comunale 
alle Belle Arti. il democnstia-
no De Biasi. del resto. nun 
nasconde le sue perplessitn. 
probabilmente pert, dnvute piu 
che ai destini artistici e cul
turali della Biennale alia vio-
lentissima scalata socialista 
verso i posti di dinezione della 
mostra che il nuovo Statuto. 
ammesso che veda la luce, un 
giorno. dovra pur prevedere. 

In effetti a Venezia non esi-
ste nessuna impostazione seria 
del discorso sulle arti figurati
ve e per rendersene conto ba-
sta dare uno sguardo agli altri 
organismi che dovrebbero ga-
rantirne e favonrne lo svilup-
po. Alia Bevilacqua I.a Masa. 
ad esempio. un lascito al Co 
mune. a favore dei giovani ar
tisti. comprendente degli immo 
bili e una grande galleria d'ar-
te, la quale e nata. come si 
pud leggere nello Statuto. per 
valorizzare e comunqus favo-
rire le proposte dei giovani. 
L'istituzione finisce con res-
sere troppo spesso. Invece, fl 
ricettacolo di tutta la pittura 
convenzionale e sede per espo-
sizioni dell'artigian.ito piccolo 
industriale. Non sono mancate 
proposte di rinnovamento da 
parte delle organizzazioni deeh 
artisti, ma si e risposto sem 
pre picche: per cui tempo fa 
si era arrivati a una tensione 
tale da ventilare la possibili
ty di occupare la galleria Be
vilacqua per porre le premesse 
del risanamento di una situa 
tione pericolosamente fossiliz-

- la ta . 

Non s% n'e fatto niente. In 

compenso la volonta di non 
cambiare nulla risulta ribadita 
dalla decisione, veramente in-
concepibile, con la quale il Co-
mitato di Vigilanza. che do-
vrebbe essere eletto periodica-
mente dagli artisti. si e auto-
confermato oltre i Hmiti di sca-
denza del mandato affidatogli. 
rimanendo in carica illegal-
mente. Piu breve si fa il di
scorso per quanto concerne il 
Museo d'arte moderna. un 
giudizio sul quale si pud ri-
cavare gia dal fatto che e ri-
masto ancorato a posizioni otto-
centesche pur avendo a sua 
disposizione una fonte diret-
ta della portata della Bienna
le. E il suo distacco cultura
le nei confront! dei giovani ar
tisti di Venezia risulta eviden-
tissimo se si eonsidera che da 
oltre un ventennio il museo 
non cura piu I'allestimento di 
mnstre che nel passato aveva-
no se non altro la funzione 
di presentare periodicamente 
la situazione culturale della 
citta. 

Vorremmo a questo punto. 
mettere in evidenza 1'estranei-
ta di queste attrezzature dalla 
citta. il distacco enorme che 
esiste nei confront! dei vene-
ziani. Un esempio tipico ci vie-
ne dal Centro Cini, le cui 
stnitture cultural! di ricerca, 
impostate secondo un criterio 
rieorns.imente seientifico. risul-
tano estremamente sene. tan-
to da fare del < Cini » un Isti-
tuto a Iivello internazionale. 
Colleaato con I'Universita de
gli S'udi di Padova. non tie-
no quasi conto di Venezia. co-
pure a Venezia costa fior di 
quattrini. Tutto preso dall'or-
ganizzazinne «* dallo svoleimen-
to di veri e propri « incontri al 
vertice » non ha mai espresso 
il piu debole interesse per la 
citta ne alcun impegno nei con
front! dei suoi problemi rea-
li e di quelli del suo territo-
rio Chiuso nello splenrlido i«wv 
lamento dell'isola di San 
GiorCio. il romnle'o distacco 
dilla cittA si manifest.! anche 
mafemlmente nella inutilizza 
zinne dei eiardmi del Centro 
che sono pubblici e che v»no 
lasciati deserti dai \-eneziani; 
probab'lmente nerche non sono 
molti quelli che sanno che in 
quei € sacri » giardini i loro 
figli potrebbero correre e gio-
care. 

Ma e'e qualcosa d'altro oltre 
la disattenzione ai problemi e 
alle esigenze della citta, nella 
imnosti*inne delle manifesta 
zioni artistiche e culturali: e'e 
lo sfni:*amento cons.inev.ile e 
sottile di Venezia ridotta alia 
funzione di corn-O' v»r attui 
ta pr.- !-s*)oste per altri. per 
n'1 ' " •' • • • '"•• •"».-»' •» cbe vie 
ne consumata dal turismo d'i-
lite che aTfolla Venezia e il 
Lido all'epoca della Biennale o 
dei Festival. E non 6 certamen-
te un caso che. nell'anno in 
cui non ha luogo la Bienna

le. il Comune si preoccupi di 
organizzare le «grandi mo-
stre >. Del resto. in questo am-
bito. si collocano anche il Fe
stival del Cinema e quello del 
Teatro, che, perd. si sforza-
no di ricercare — fra molte 
incertezze — uno spiraglio po-
sitivo. uno spazio possibile per 
una linea culturale democrati-
ca e avanzata. E in questo am-
bito si muove. parimenti. il Fe
stival di musica contempora-
nea che. con situazioni molto 
alterne. offre annualmente una 
cultura per pochi. una cultu
ra. in breve, che come le fre-
quenti cacque alte >, naviga 
sopra Vei..-Ia ma a differen-
za di quelle, non la tocca. non 
lascia traccia. Analogamente, 
nella citta storica che sembra. 
per la sua stessa struttura. 
facilitare eli incontri. la tra 
smissione delle esperienze. la 
diffnsimp della cultura. nulla 
viene tentato per realizzare 

.concretamente tali possibility. 
Talvolta si sarebbc portati a ri-
tenere che si voglia cosciente-
mente andare nel senso op-
pasto. 

Come inquadrare altrimenti, 
infatti. le gravissime responsa
bilita della Amministrazione 
comunale che non fa funzio-
nare un'istituzione come Ca* 
Goldoni? Da un anno e mez
zo ormai. non viene oiu con-
vocato il Comitato Direttivo. 
eppure sono enormi le possi
bility offerte dalla utilizzazio-
ne del Mu«eo nel quale, fra 
I'altro. si trova una ricchissi-
ma biblirttera teat rale. Pntreb-
be diventare un centro propo-
sitore per incontri e convegni 
di studio, e solo un pascolo 
per po>ti di sottogovemo. 

A Venezia. del resto. non c*e 
un teatro stabile a meno che 
non si voglia ritenere tale il 
misero huco che o«;pita il Ridot-
to: Tunica voce teatrale seria 
esistentp e costituita dal Tea
tro Universitario di Ca" Fo
scari che non e ahitato Forse 
perche mette in scena troppo 
sn<»«io deir'i <:petfacn]i di av^n 
Cuard'a: for«e perch? mostra 
di vnler e^nr-mere un impe 
Cno ci\ i 'e. Gli aiuti non sono 
le«in.iti invece alia Fenice 
che, se pure conta qualche 
snore-=o di pubhlico. e un tea
tro che si nega a qualsiasi 

n tv r i "^Merna contemooranea. 
che serve solo Venezia storica 
senza tener conto deU'esisten-
za della terraferma. della pro
vincia. della regione. 

Ci siamo limitati alia rileva-
zione di una situazione esisten 
te. una situazione di crisi sul-
la auale abbiamo espresso so 
lo un gili.lizio raoido. >omma-
rio. Vtgliamn ora avvertire i 

limita al «olo centro storico per 
la ragione che nella Venezia 
della terra fermma. a Mestre. 
un discorso del genere e im
possible. 

Domenico D'Agostino 

Conferenza a : Roma del professor Goldstucker 

CECOSLO VACCHIA: 
dalla dittatura rivoluzionaria 

alia garanzia della liberta 
Due punti fuori discussione: il carattere socialista della societa e le al-
leanze del paese - II partito comunista gar ante dello sviluppo democratico 

La riunione a Vienna del « Comitato 
internazionale per il dialogo » 

Cristiani e marxisti: 

Dal confronto alia 

collaborazione 

Il professor Ooldstucker mentre parla alia conferenza stampa 

La Cecoslovacchia affronta 
oggi una fase nuo\*a e com-
plessa della sua evoluzione: 
il passaggio dalla dittatura 
rivoluzionana ad una socie
ta socialista capace di garan-
tire tutte le liberta. E' stata 
questa la tesi di fondo che il 
professore Goldstucker, pre-
sidente dellTJnione degli scrit-
tori cecoslovacchi, ha svilup-
pato ieri sera in una confe
renza tenuta a Roma. Egli ha 
aggiunto che il socialismo sa
ra definitivamente vittorioso 
nel mondo quando avra po-
tuto dimostrare che esso e in 
grado non solo di soddisfare 
meglio le esigenze matenali 
degli uomini. ma anche di ga-
rantire a tutti una liberta piii 
ampia di quella che possa da
re qualsiasi altro sLstema so-
ciale. 

Arrivato a Roma nel pome-
riggio di domenica, il profes
sor Goldstucker, che h anche 
Yice-rettore dellTTniversita di 
Praga, ha avuto ieri una gior-
nata molto intensa. In matti-
nata nella redazione di Rina-
scita ha avuto un fratemo in-
contro con un numeroso grup-
po di intellettuali comunisti. 
Un pranzo offerto dall'amba-
sciatore del suo paese gli ha 
consentito poi di incontrare 
diversi rappresentanti della 
stampa romana. Infme, la sua 
conferenza si e svolta nel tar-
do Domeriggio a Palazzetto Ve
nezia, dove fe stata organizza-
ta in comune dalla Casa della 
Cultura e dalla Associazione 
Italia-Cecoslovacchia. 

La Cecoslovacchia — ha det-
to Goldstucker — si e adnata 
verso la sua presente evolu

zione democratica del socia
lismo sotto la spinta di esi
genze interne, prevalentemen-
te economiche. Ci6 che acca-
de e neH'interesse del socia
lismo e tutti coloro che nel 
mondo vogliono il socialismo 
devono sforzarsi di compren-
derlo. Si a potuto avere l'im-
pressione in passato che il so
cialismo avesse dimenticato la 
sua caratteristica profonda-
mente democratica: ci6 fu do-
vuto alle contingenze storiche. 
che lo hanno visto nascere 
dapprima m un paese isolato. 
arret rato, circondato e co-
stantemente minacciato dalla 
guerra. 

Viene il momento in cui 
ogni nvoluzione deve alfron-
tare questo compito. 

Goldstucker ha dichiarato 
che in una prima fase per di-
fendersi la nvoluzione ha il 
diritto di poire in disparte 
certe liberta, ma a un deter
minate punto del suo svilup
po la rivoluzione vittoriosa 
deve ripristinare e sviluppare 
queste liberta. E* 11 suo com
pito piu difficile. Le rivolu-
zioni del passato non hanno 
potuto farlo, perche lo impe-
divano gli antagonismi di 
classe che esse Iasciavano. 
Oggi deve farlo la rivoluzione 
socialista. Goldstucker ritiene 
che questo sia particolarmen-
te vero per la Cecoslovacchia. 
Nonostante gli error! e anche 
i crimini che vi sono stati nel 
passato, la rivoluzione sociali
sta del '48 ha creato nel pae
se una societa nuova, dove 
gli antagonismi di classe so

no scomparsi; oggi. di fronte 
ai mezzi di produzione tutti i 
cittadini sono uguali. 

Goldstucker ha anche rispo-
sto alia prevedibile obiezione. 
secondo cui questo sviluppo 
democratico non sarebbe pos
sibile in un paese dove un so
lo partito conserva una po-
sizione dominante. Premesso 
che occorre creare in Cecoslo
vacchia strumenti efficaci di 
controllo sul potere, egli ha 
definito « dogmatica » la tesi 
di chi pretende che il model-
lo di un simile controllo pos
sa essere fornito solo dalla 
democrazia borghese. Proprio 
perche nuova e la societa na
ta in Cecoslovacchia, nuovo 
— e sinora inesplorato — de
ve essere anche tl metodo cui 
essa fara ncorso. Quanto al 
Partito comunista, Goldstuc
ker lo ha indicato come Tuni
ca vera forza garante dello 
attuale sviluppo democratico 
e socialista della Cecoslovac
chia. Avra qualche limite ta
le sviluppo? Ogni democrazia 
li ha. II processo e difficile: 
occorre quindi agire con ocu-
latezza e prudenza. Ma esso 
andra ugualmente molto lon-
tano. 

In risposta alle numerose 
domande. Goldstucker ha in
dicato queste otto forme di 
controllo del potere e di ga
ranzia democratica: 1) la de-
mocratizzazione profonda del 
Partito comunista; 2) la di-
visione dei compiti fra II par
tito e lo Stato; 3) il funziona-
mento pieno del parlamento, 
come organismo che elabora 
le leggi e controlla il gover-
no; 4) 1'autonomia del gover* 

no, responsabile solo da\-anti 
al parlamento; 5) la radicale 
democratizzazione delle diver
se organizzaziom, a part ire dai 
sindacati; 6> la soluzione fe
derate dei rapport i fra cechi 
e slovacchi; 7) la piena bber-
ta di espressone; 8) la norga-
nizzazione del Fronte nazio-
nale con piu possibilita di 
azione per i partiti non co
munisti. 

Goldstucker ha anche pre-
cisato che nelle libenssime 
discussioni sviluppatesi in Ce
coslovacchia due punti non 
sono stati messi in dubbio 
da nessuno: il carattere so
cialista della societa e l'at-
tuale sistema dt alleanze del
la Cecoslo\-acchia. Quanto al 
suceesso dell" espenmento in 
corso, esso richiede pure due 
condizioni: 1) la pace nel 
mondo; 2> la consapevolezza 
da parte dei cecoslovacchi 
della difficolta del compito 
che essi affrontano. 

Inline, Goldstucker ha rile-
vato come anche gli opera! 
abbiano ampiamente parted-
pato al processo in corso in 
Cecoslovacchia: la preminen-
za del ruolo degli scrittorl e 
stata solo un effetto ottico 
per chi osserva le cose a di-
stanza. Goldstucker ha con-
fermato che sono in corso 
trattative per una piena nor-
malizzazione dei rapport! con 
la chiesa cattolica. Egli ha in
vece criticato la campagna 
• antisionista • in corso in 
Polonia, dichiarando che I 
suoi ton! rischiano di farle 
prendere nelle menti della po-
polazione un carattare franca-
mente antisemita. 

L'incontro, non soltanto oc-
caslonale, tra cattolici e co
munisti. proposto da Togliat-
ti nel 1954, per la costruzio-
ne di un nuovo umanesimo e 
per la difesa della pace ml-
nacciata da una guerra nu-
cleare. si & rivelato non solo 
possibile alia luce dell'espe-
ripma dt auesti ultimi anm 
ma esso aid prelude ad una 
azione comune Ami, dopo 
quella del confronto. questa 
e la nuova tasp del dialoao 
in cut sttamo entrando con 
relativt nuovi tmpegm da par
te marilsta e da parte cnttm-
na. in un quadro non soltan
to europeo. ma potremmo di
re mondiale. 

Di cib abbiamo avuto con-
ferma nella recente riunione 
del Comitato internazionale 
per il dialogo promossa. a 
Vienna dal 5 al 7 aprile. dal
la rivista « Neucs Forum/Dia
log a (a cui sono collegate 
n Religioni OggilDialogo u di 
Roma. « Dlaloone» rfi Panai 
e a cui si colleqheranno « l'l-
spera» di Montevideo e una 
nuova rwista di Praga) per 
tare un bilancla del dialogo 
(dopo i convegni di Salisbur-
go. Herrenchiemtee e Marian-
skC Lazne') e indwlduame le 
prospelttve attraverso gli 
aspetti nuovt e le nuove di
mension! che questo processo 
dialogico va assumendo. 

Non siamo piii infatti, nel
la fase del confronto anche 
se restano sempre cose da 
chtarire, ma m quella in cui 
una collaborazione prende lo 
avvio dt fronte a pmblemi co-
muni da risolvere e che mn-
no dalla pare alia edttwazio 
ne dt societa che non abbia-
rin enme fine la civitia dei 
consumi ma valort di pmmo 
zione umana a tutti t lirellt 
e tn pnmo luogo quelli che 
fanno essere I'uomo libera e 
tmportante nella sua attwtta 
creatwa nella fabbrica come 
nella scuola. nella trasforma-
zione delle ricchezze delta ter
ra come nel determinare le 
scelte di fondo della vita po
litico. sociale ed economica di 
un Paese. 

Proprio per veriftcare la va-
lidtta dt questa problematica, 
il direttore di « Neues Forum/ 
Dialog », Giinther Ncnning. ha 
voluto che il dlbattito si svol-
gesse su un tema dt grande 
attuaiita, «Pace, cooperazlo-
ne e rivoluzione o, e si aprisse 
nell'Aula Magna dell'umversi-
ta di Vienna onde consentire 
anche una larga partecipazio-
ne di pubblico. per contlnua-
re nella sede della rivista. 

II risultato e stato sorpren-
dente perche" oltre mllle per-
sone fprofessort, Intellettuali, 
gtornaltstt e soprattutto stu-
denti) gremlvano VAula Ma
gna non solo per ascoltare, 
ma anche per domandare, 
per interloqutre sul dialogo 
a piu voci tra cristtant e mar
xisti, e Nenntng, che preste-
deva, non ha mancato dt sot-
tolineare t'importanza dt un 
tale avvenimento culturale. 

Per la parte cattolica van-
no menzlonatt due interven-
ti di rilievo: quello di Gtu-
Ho Girardi del Pontiftcto Ate-
neo Salesiano di Roma e quel
lo del noto teotogo spagnolo 
Maria Gonzales-Rutz Girardi 
ha detto che t nuovi atteg-
giamenti del crtsttanesimo tm-
pltcano un rtpen'iamento dei 
concetti di creazione, di amo-
re e di converstone. * La crea
zione non appare piu solo co
me opera di Dio. ma anche 
come compito dell'uomo che 
si vede afftdate delle respon
sabilita per la trastormnztone 
del mondo. L'amore prende 
cosctenza delle sue dlmensto-
nt soctatt e mondtali e tl co-
mandamento dell'amore diven-
ta cosi il comandamento per 
la trasformazlone del mondo. 
Cos}, la converstone persona
te e sempre piu essenztalmen-
te legata ad un impegno per 
la costruzione di una nuova 
umanita ». 

Gonzales-Rutz ha sviluppa-
to, essenzialmente, due punti 
assal interes*antl: la postzio-
ne anttdogmattca del dtalogan-
te. che npjmnto « * nmntn ad 
accettare le buone ragioni e 
le ralide impostazioni che gli 
terranno proposte dal suo in-
terlocutore »; i/ carattere dia-
left ten del dialogn per cut ulo 
schieramento dicotomico dei 
dialoganli, tn una fase succe*-
«r<! arrn riato luogo ad una 
nuora realta, nella quale sa-
ranno statt superati dialelti-
camente i conlrart ben deftni-
ti del primo momento ». 

Questi atteggiamenti nuovi 
del cristianesimo sono stati 
accolti positivamente dai mar
xisti Robert Kalivoda e Milan 
Machovec dell'Umverstta di 
Praga e da Rudi Supek del
l'Umverstta dt Zagabria e di
rettore della rivista « Praxis ». 

Infatti, e tnteressante che 
da parte cattolica non si par-
h piu della costruzione di una 
pace cristiana o dt una socie
ta cristiana. ma dt una pace 
umana, dt una societa uma
na E' questo I'atteggiamento 
nuovo della Chiesa conctliare 
per cui per il cnstiano, che 
voglia dare la sua testimo-
nianza nell'edtficazione di un 
nuovo umanesimo. non e piu 
« conditio sine qua non » (te
st sostenuta dal sottoscritto al
ia riunione di Vienna) il ml-
litare m un partito cattoltco, 
quanto il verificare che la so
cieta che si sia costruendo 
con U concorso dt forze di
verse. tra cut t comunisti, sia 
caraltertzzata da delerninalt 
valort di dignita umana. di 
affrancamento dal bttogno. dt 
liberta reale tn cut anche il 
cnstiano autenttco possa rtco-
noscerst Nel caso specitico 
del Vietnam, donde la dtmen-
stone mondiale del problema 
vielnamtta. non e in questio-
ne la pace cristiana o comu
nista. ma la pace umana di 
un popoio perchl sia lasciato 
arbltro del tuo awtnlre, 

Cristiani e marxisti, dunque, 
hanno davantt problemi oo-
munl: la salvaguardta della 
pace e la promozione umana 
a tutti i livellt, ossta la pace 
che non pud essere piii vista 
dtsgiunta da quell'azione ri
voluzionana che t marxisti 
(da quando sono nati) e t cri
stiani (dnoo che hanno rttro-
vato t'antico sensn evangelt-
co con tl Concilia 1 vngttono 
portare avnnti con upportt 
diversi. pet trnstomiare U 
mondo. senza che trasiorrna-
zione signifti'ht solo progres-
so lecnoloqico e impedendo 
che solo ah'ttnt gruppi deten-
gano i/ potere deasionale nel
le scelte. 

A questa visione delle cose 
st e rtfatto tl francese Lucten 
Goldmann per sostenere che, 
m questo quadro. il dialogo 
agtsce come forza dt rottura 
per tar s\ che il fine dell'uma-
ntta non si esaunsca nella so
cieta det consumt e per rtsve-
gliare »/ senso della parted-
paztone e del controllo de
mocratico dal basso etintro la 
tendenza del capttnUsmo, da 
una mrte, e di un socialismo 
dogmatico. dalfaltra. a riser. 
vare a centri rtstrettt, burn-
crattct e tecnocratict. II pole-
re dt decidere le scelte eco
nomiche e pohllche che. in
vece. nquardano tutti. 

In rapporto a questi proble
mi t marxisti cecoslovacchi, 
Kalivoda e Kduard Golds!ti
cker (presidente deU'Umone 
degli scrittori) sono stall 
estremamente chian 11 socio-
If-mo — ha detto Goldstu
cker — non puo funztonnre 
senza una condtztone e\«en-
ZUllf <is-\-»fl l(l ' /-•;«Mi-"lM^jii .>'.» 
ne della tucirta II mn Q' I 
rp nrnblemn tt'lln "vnimiime 
non e quello di irnwire ai 
potere e d> mantenernt mn e 
dt passare dalla lave della dit
tatura flo stalinismo ha duto 
un colpo grave al socialismo 
— aveva detto Kalivoda — 
tanto piii che non era falale) 
a quella della liberta E que
sto il problema di fronte al 
quale si trova la Cecoslovac
chia dove non e in discussio
ne tl socialismo, che e una 
conqulsta rivoluzionana acqul-
stta. ma sono in discusstone 
i metodi, le deviazloni che van-
no elimlnatl. In una societa 
che non ha classl antagoni-
stc — lia aggiunto Goldstu
cker — il controllo del pote
re contro gli abusi pud esse
re garantito da un partito co
munista rivoluzionaria e de
mocratico, da un Parlamento 
che sappla controllare il go-
verno. dalla democratizzazione 
di tulte le organizzazioni esl-
stenti. 

II problema delta democra
tizzazione del controllo — ha 
detto Goldmann — e dtvenu-
to centrale in Occtdente do
ve la grande massa ha sem
pre meno la possibilita dt par-
iecipare alle dectstont E' un 
prooiema che sia dtvenendo 
esplosivo nei paesi del Terzo 
mondo e che e alia base del
la protesta degli studenti. La 
stessa Inghtlterra e gli Statt 
Uniti — ha detto 11 rev Paul 
Oestreicher — gia avvertono 
I'mcalzare di questo problema. 

La riunione dt Vienna ha, 
cost, amcchito dt nuove voci 
ed esperienze tl discorso sul 
dialogo che st fa ora sempre 
piu mezzo dt confronto e di 
cooperaztone tra torze crtstta-
ne e marxiste ver risolvere t 
grandi problemi comunt del 
momento quali la pace e la 
promozione umana. In questo 
quadro, l'incontro ed il collo-
quto tra i partectpantt alia 
riunione di «Neues Forum/ 
Dialog» e il card. Franzisku* 
Kontg. presidente del Segreta-
riato per t non credentl nel
la sede arcivescovile dt Vien
na acquistano un particolare 
sigmficato. 

Non e azzardalo dire che, 
dopo la riunione di Vienna, 
si possono attendere nuovi 
sviluppt del dialogo anche se 
non mancheranno quelli che 
si ostinano ad ostacolarne I'tr-
reversibile corso. 

Alceste Santini 

Mosca 

Lanciato il 

«Molnia 8» 

per la TV 

in Siberia 
MOSCA. 22. 

L'L'niooe Sovietica ha lancia
to un altro satellite per la tra-
smissiooe dei programnu ie.e-
visivi e dei messaggi teieromci 
e telegrafici fino aLe regiom piu 
remote della Siberia e dell'Asia 
centrale. 

Gli strumenti del satellite, che 
fa parte della bene < Mo.nij a ». 
funzionano rego.armenrc e jt 
stazioni da terra hanno g.a im-
ziato le sedute di co:,c^n>e.i;u 
Si e traitato de.l'ottavo tanuo 
del genere. 

Oltre alJe apparecchiature per 
telecomumcazioni e trasmissio-
ni TV, sul satellite lanciato i'al
tro giorno. sono installati stru
menti di comando e di misura-
zioni telemetriche nonche un si
stema di orientamento • di oar-

| rezioni orbitali. 


