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A sei anni dall'elezione di Paolo VI 

SUENENS 
La voce del 

Concilio 
«strisciante» 
« Si tratta di scegliere tra uno stato di immo 
bilismo e uno di tensions: io preferisco 
quest'ultimo poiche e un segno di vitalita* 

I proUemi uttuoR dei (Mesi sodohsti alia luce dell'esperienza ma§m 

A che punto eN il Camecon? 
Le proposte ungheresi illustrated del compagno Myers, dell'Ufficio politico del POSU - «Noi non siamo favorevoli ne ad un apparato di integrazione sovran-
nazionale, ne ad una qualsiasi limitazione effettiva della sovran'rta nazionale» - «Polremo assicurare la stabiltfa e il futuro dell'infegrazione economica 
solo se rispetteremo contemporaneamente due principi profondamente leninisti: quello della volontarieta e quello del carattere aperio dell'associazione» 

Senza rna l i re la china dci 
secoli. confhtti tra pontefici 
regnanti e porporati sono 
stati tutt 'al tro che rari an-
ehc in tempi recenti. Papa 
Pacelli tenne fuori deU'uscio, 
per parecchi giorni, il Pri
mate polacco W w y n s k i per 
la * non belligeranza » di 
questi nell 'autunno del '56. 
Papa Sarto « isolo » gli arci-
vescovi di Milano e di Bolo
gna, quest 'ulrimo poi papa 
Benedetto XV, sospettandoli 
di debolezze moderniste. II 
gesuita cardinale Billot fu 
costretto da Pio X] a depor-
re la porpora nel settembre 
1927 e a ritirarsi in una ca-
sa per novizi dell 'Ordine a 
causa del suo ostinato favo-
reggiamento del movimento 
integral-fascista dell\4rfjon 
Francaise. 

Cera , tuttavia. lmharazzo 
lunedi seorso nell'aula del 
Concistoro. mentre Paolo VI. 
nspondendo all'indiriz70 di 
augurio dei cardinali per il 
suo onomastico, polemics-
va. pur con un discorso di-
fensivo, con Leon Joseph 
Suenens, arcivescovo di Ma-
lines-Bruxelles, primate del 
BeI«io. Contemporaneamen
te, da Bmxelles. il porpora-
to-contestatore replicava sec-
camente a tre lettere, in va-
rio modo critiche, pervenu-
teffli dal decano del Sacro 
Collegio, Tisserant, dal Se-
gretario di Stato, Villot, e 
dal suo antico amico il car
dinale Garrone, dopo 1'esplo-
siva intervista concessa alia 
fine di aprile a « Informa
tions cathoHques intematto-
nales ». 

La materia della contesa 
Include tutti gli essen?iali 
temi dibattuti dal «Vatica-
no I I» e la sortita di Sue-
nens e del tu t to comprensi* 
bile a un anno dalla tradi-
zionalista professione di fede 
fatta in piazza San Pietro da 
Paolo VI, dopo la discussa 
encicliea sulla « pillola » e 
le recenti misure repressive 
che hanno falcidiato punte 
del moto innovatore, all'in-
segna di un presunto, incom-
bente pericolo scismatico 
che Suenens nega. 

Nelle sue recriminazionl II 
cardinale belga in sostanza 
rappresenta il senso di ama-
ra delusione che percorre 
settori importanti del catto-
licesimo « conciliare » e la 
frustrazione di coloro che 
in t rawedono nelle stesse in-
novanoni particolari un 
giuoco € gattopardesco » so-
vrastato dalla imprenrtibile 
rocca della Curia romana. 
Anche dopo il Concilio — 
sostiene Suenens — prevale 
nella Chiesa cattolica una vi-
(rione formalista. aecentratri-
ce e giuridicistica; il potere 
papale resta esclusivo e seis-
so da quella collegialita af-
fermata dal « Vatieano n »; 
la ricerca teologica e osta-
colata e non tutti conoscono 
il t calvario » di teologi co
me Rahner, Congar, Murrav. 
de Lubac ecc La scelta dei 
cardinali pecca tut tora di 
parrialita, nonostante il ri-
dimensionamento della pre-
senza Italians: i vescovi so
no gtiardati come cospirato-
ri sol che tentino di riunir-
si tra di loro: ogni decisio-
ne, anche minute, c deferita 
si papa fc percio alia Cu
ria"): VOsservatnre Romano 
persejjue una linea di infor-
mazione a senso unico per-
vasa di trionfalismo: le nun-
ziature restano s tmment i di 
autentico temporalismo 

Tale casistica particolare 
In realta converge sul piu. 
generale discorso che inve
rt <» tradizionc e strut tura 
della Chiesa cattolica e che 
Suenens espose. ottenendo 
II plauso dcl'.o stesso cardi
nal Montini, al termint del
la prima sessione del Con
cilio Un intervento fondato 
sul r innovamento ecclesiolo-
gieo polamzato su due di-
stinti p ianr quello riguar-
dante la natura. la costitu-
7ione, rarticnla7ione della 
Chiesa, la disloca7ione d<i 
vescovi e dei Iaici, la mis-
jn'one ediieatriro e formativa 
e l'altro r isuardante il rap-
porto Chiesa-mondo contem-
poraneo (Suenens diresse 
l'elabora7iono della « Gau-
dium et spes») in relazione 
ai decisivi problemi della 
giusti7ia sociale, della pace. 
della fame, dell'evangeliwa-
Tione delle masse. « Si tratta 
— scriveva tempo fa il Pri
mate belga — di scegliere 
tra uno stato di immobili-
jimo e uno di tensjone: io 
preferisco quest 'ultimo poi
che e un segno di vitalita » 

Sulla seia di tale concezio-
ne del rinnovamento glohale 
della Chiesa per una sua col-
jocazione. niente affatto di-
drtearnata, nel mondo mo-

derno. Suenens effettuo nu-
nierosi m t e n e n t i al Conci
lio. su ma tene disparate, ta-
lora minute, ma tali da qua-
lificarlo come uno degli in-
discussi < leaders» dei rin-
no\atori al punto che si par-
16 di lui come di un proba-
bile Segretario di Stato di 
Paolo VI. 

Suenens fu — come disse 
padre Danielou — « all'ori-
gine dello schema 13», si 
batte energicamente per il 
documento sulla liberta di 
coscienza e religiosa levan-
do con altri cardinali pub-
Wica protesta per gli « in-
terventi » pontifici che ca-
ratterizzarono la * settimana 
nera » della terza Sessione 
conciliare. affermo l'esigen-
za di profonde innovazioni 
della problematica matrimo-
niale cattolica, invoco corag-
gio e senso moderno a pro-
posito del controllo sulle na-
scite- « 

Difese 1'eredita giovannea 
polemizzando con il discorso 
che un monsignore curiale 
aveva ri\olto ai conclavist! 
del '63, si impegno su que
stion! apparentemente mar-
ginali quali il limite di eta 
dci vescovi (* L'eta crea uno 
iato tra veseovo e m o n d o * ) . 
i sorpassati sistemi educa-
tivi dei seminari . il ridicolo 
di certi abbigliamenti delle 
religiose, le canonizzazioni 
troppo costose. lunghe e mal 
ri parti te 

Ma gli obiettivi principali 
di allora e di oggi restano 
per lui la riforma ecclesia-
le con raffermazione operan-
te della collegialita e, quin-
di, la drastica riduzione del 
potere curiale e l ' innesto 
delle piu avanzate elabora-
zioni culturali sul tronco or-
mai spento della teologia 
tradizionale. 

La replica polemica e sta
te srolta da Paolo VI con 
evidente cautela, piuttosto 
inconsueta per lui in tali 
materie Egli non ha potuto 
ignorare che Suenens, in mo
do piu completo — forse — 
ri«jpetto ad altri, rappresen
ta oggi la voce di quel Con
cilio * strisciante » che grup-
pi di sacerdoti. vescovi e Iai
ci cercano di preservare dal 
logorio che la linea di sta-
bilizzazione adottata da qual-
ehe tempo determina, anche 
se — nel contempo — appre7-
zano l'alloCTi7ione di Tisse-
rant non fatta certo con ma-
no leggera e, poco dopo. pro-
prio ai giornalisti cattolici 
richiamava questi nostri 
tempi in cui « spesso si cri 
tica e si contests abusiva 
mente ». 

Sono trascorsi esat tamente 
sei anni daH'elezjone di Pao
lo VI II nuovo papato nac-
que in pieno clima giovan-
neo e conciliare L'eredita 
assunta era doviziosa ma im-
pegnativa: difficile da ricu-
sare. imposs ib le da smen-
tire A poco a poco apparve 
chiaro che ci si proponeva 
di imbrigliare le acque tu* 
mulhiose affluite a rompe-
re il ristagno di tanti anni 
pacelliani Su tale scelta, in 
realta. si fondano le « dolo-
rose difficolta » odierne. Ma 
di essa Paolo VI non ha 
parlato nella Sala del Con
cistoro. Si e invece soffer-
mato a valorizzare lunga-
mente le Conferen7e episeo-
pali, strumentazione indub-
biamente nuo\a nel governo 
della Chiesa, positivamente 
as^serita dagli stessi inno\a-
tori. 

Eppure non sfugge ad al-
cuno che nella scelta della 
stabilizzazione e dello im-
brigliamento lo stesso ruolo 
delle Conferenze episcopali 
si ridimensiona in una ete-
rogenea serie di eomparti-
menti stagno, un po' alia 
maniera della vetusta regola 
t cuius regio, eiiis religio ». 

II piu generale quesito si 
frantuma nel particolare. le 
eclettiche soluzioni locali 
possono favorire acquietanti 
e transitori accomodamenti 
destinati perd a rivelarsi. 
ben presto, inadeguati nel 
tempo in cui i problemi ten-
dono alia Inro universaliz-
za7.ione 

Affiora, infine, la vera 
convinzione che pervade la 
intiera scelta «stabilizzatri-
ce > adottata in questi an
ni, almeno dalla ter?a .ses
sione del Concilio, cioe quel-
la che rit iene inattuali e im-
proponibili esperienze avan
zate maturate in situazioni 
particolari Sulla linea gio
vannea della coragglosa ri
cerca di ori77onti nuovi ade-
guati ai tempi, prevale una 
linea mediatoria che «*bocca 
fatalmente in un immobili-
smo reale. 

Lib«ro Pierantozzi 

Interrogota su Delon 

anche Mireille Dare 

Nuovi personaggi entrano nel vorticoso giro d«ll'inchi«sta 
per I'affare 0«lon, I'ine&tricablle giallo delta uccisione di 
Stevan Markovic. E' la volt* della bolla attriee Mireille 
Dare che, sppena rientrata a Parigi da Londra, si e vista 
recapitare la convocazione del giudice Patard, impegnato 
ormai da dieci mesi nelle indagini sul delitto. Nel pomerigglo 
di ieri il giudice si e recato insieme a Delon nella proprieta 
dell'attore a Tancrou sulla Marna, per valutare la preziosa 
callezione di armi che vi e con&ervata e di cui sambra che 
Markovic volesse impadronirsl. 

Dftl avwtro corritpoadente ] 
BUDAPEST, giugno , 

Riforma economica ed esten ! 
sicme della demormiia sooia-
lisca: due problemi stretta- I 
mente coilegati. II dibattito , 
su tali questjoni e a p r t o da i 
t«mpo in Unghena e non pas 
sa eiorno che sulla stampa 
non si trovi qualrhe inter 
vento interessante ed autore-
voie Anche Nyers ct»n il qu<» 
le abbiamo awiato un'ampia 
discussione sui problemi del
la riforma economica, sotto-
linea il vaiore dello sviluppo 
della cktnocrazia socialists. 

• Quando nei 1949 — dice 
Nyers — t dirigenli operat 
sono passatt alia dtrezione 
delle fabbnche e i contadtnt 
e gli opcroi sono entrati in 
massa nel Portamento si e 
avuta una vera democra 
zta Nel 1956, quando ab 
btamo sconfitto la controri-
voluzione e nel I95y i9bl. quan 
do abbiamo fatta trnmtarf la 
cooperaztone agrwola, abbia 
mo lotto comptere un passo 
tn avanti alia democrazia Ma 
tutto ad che prima ci sem 
brava sufftciente, al gtorno di 
oggt rtsulta essere poco Kc 
co perche to sento che la de
mocrazia del futun, — come 
esigema diretta del lavoro at 
edifieaztone sociali^ta — dove 
essere, da un lato. ptii va-
sxa e profonda di quella at 
tuale e, dall'altro, esige una 
modtficaztone di forme Ecco 
perchi git sforzt politiet del 
POSU sono diretti a n-ilup 
pare multtlateralmpnte la de
mocrazia socialista e ad e 
stenderla tn tutti t com pi del 
rapportt polttict» 

Nyers cit-a alcuni aspetn del
la vita magiara dove il pro-
blema dello svduppo e dello 
amphamento della democra
zia socialists dovra essere af-
f rem Lato nel prosMmo futuro. 
In particolare assumeranno 
una importanza decisiva isin-
dacati, le orgamzzazioni degll 
intellettuali, degll artiRiani ec-
cetera, che dovranno portare 
alia luce e chianre 1 varl 
aspetti della vita sociale e fa-
cihtare. quindi, la costnizao-
ne del socdallsmo 

Diritto 
di controllo 

Anche lo svUuppo della de
mocrazia aziendale dovra es
sere facilitate) in quan to 1 la-
voraton dispongono gta del 
diritto di controllo. I sinda 
call, dal canto loro, dispongo-
no di pari diritti rispetto at 
dlrigenti economic!. « Quindt, 
— nbadisce Nyers — abbia
mo gli strumenti per dare 
ovunque un maggtore conte-
r.uto alia democrazia azienda-
le e renderla effettnamente 
funzionante ». 

Ma il problems, va vlsto 
anche a livello piu alto. Ci 
riferiamo, ui particolare ai la-
von nel Parlamento Nyers .so

stiene che nspetto alia situa-
zione attuale si possono in-
cora migliorare e sviluppare 
i metodi della legislazione, 
«si postono approfondire il 
si&tema di controllo politico 
sul governo e wiluppare, con
temporaneamente, U sistema 
delle elesioni dei deputati as-
sicurando, agli elettori mag-
giori possibtlttd di scelta tra 
i candidati» «Teoricamente 
— prosegue 11 dingente del 
POSU — la nostra attivitd par-
lamentare sard sempre esente 
dax grandi contrail di clas-
se e. quintli sara meno vi-
vace di quella dei parlamen-
ti dei paesi capitaltsti. I la-
t>or» della nostra Assemblea 
saranna /orte meno intrrrs-
santt dal punto di vi%ta este-

rtore. ma toranno piu mte-
ressanti aal punto dt Vista 
pratico ». 

Sempre net quadro della 
Cbtetisione della democrazia 
Nvers atfrnnta il tenia 1ei 
consiglt comunali e rejrionall 
affermando die ^ irreiizione 
dei d:ngenti magiari inverti-
re la tendenza a considerare 
i consigli come orc.inismi bu-
rocratici dello Stato. «Ogot 
K<>' <iO\teniamo che i consi 

g:i sono gh organismi di au 
toaestione delle popolaztom 
dei comuni. ihe tunzionano 
ne! quadro dt un coordma 
menfo stotale. f cowngh. per 
la vertta. dispongono gtd di 
una autonomia politica neces-
sana alia autoge"itione: ora 
dobbiamo realtzzare Vautono-
mia finanzumo » I 

Propaganda 
occidentale 

Difficolta In un proce^so di 
ultenore democratizzazione ne 
esistono Nyers non ne la mi-
stero e per meglio lllustrare 
il quadro della situa^ione si 
nalUccia ai temi della pro 
pag&nda anticomunista occi
dentale « lia parte della bor 
ghesm — dice il dingente del 
FUSU — i nostri sforzi ten 
qanu presentati come un co 
mumsmo irregolare, p rno di 
ideologia Si affcrma che ••'' 
hiamo art into un proccsso di 
liberaltzzazione borghese rut 
to cid. ovvtamente, non d ve 
ro Nello stesso tempo lull 
position! ct pmiQono in una 
sttuazione spiaceiole net co'i 
fronti di uno pnrte dei no-
stn amici e sn^tcnitori i>. 

proseguendo nella conversa
zione Nyers rileva che vi MI 
no determinati element) che 
HCansiderano come prmctpi-

base del comuntsmo t nicfo-
di del passata e non ac(etta-
no il fatto che una iituazio 
ne diversa richwde altri me 
todi ad un parttto manista-
lenmista Questi nostrt cui ipa-
gm. nelle nunve imziatn e po-
littche, vedono solo t perwoli 
c non tengono conto delle est-
gerue del progrciso. lui dif-
ftcoltb, quindi, rwestono, nel 
nostro mortmento, il ruolo di 
frent tnterni ». 

Altri element! che provoca-
no intralci al processo dl de 
mocratizzazione possono esse
re trovatl tra 1 funzionari che 
operano a vario livello. An
che qui U problem* e dl par
ticolare difficolta. Nyers so
stiene che la soluzione va ri-
cercata « nella educazione piu 
appro]ondita dei quadri, nel
la conseguente scelta demo-
cratica e nel controllo della 
attivitd dei funztonari». 

H quadro che ne esce non 
pu6 e non deve essere nega-
tivo. Se 1 problemi — come 
dice Nyers — vengono posti 
In tutta la loro ampiezza si-
gnifica che vi e la precisa 
inwnzaone di nsolverlt. 

L'ultimo argoniento della no
stra conversazione e daco dal
le proposte ungheresi per 11 
Comecon e il problema della 
integrazione. 

« Not abbiamo elaborato del 
le proposte per il Comecon 
— dice Nyers — che devono 
servne come base di discus 
sione con i nostri partner eco 
nomtci. Sappiamo pe>(> che 
per decidere su problemi dt 
grande portata non e SH//I 
ctente I'tmpegno di un solo 
parttto o paese. Ecco perche 
vogliamo esamrnare tutto le 
proposte. Venendo al proble
ma concreto del Comecon pos 
so a/fermare che noi unghe
resi siamo molto soddisfatti 
dei venti anni dell'allcanza 
economica 11 Comecon ha 
contrtbuito alio si iluppo eco 

nomico e dtnamico de! nostro ] 
e dt tutti i paesi aderentt \ 
Mentre locciden'e ci aieva 
soltoposti ad una pressione 
economica con /"embargo, con 
pesanti tarilte doganalt e It-
mitaziom di crediti lamtoeco-
nomico reaproco ct ha per-
me-i$o dt stabiltzzarc Vccono-
mia soctalista Per quan'.o ri 
guarda perd g'.i ulttmi anni 
non pC'^'amo ailermare che 
tl sistema dt collaboraztone 
abbia tormto tl massimo del
le possibtlitd. Ci troviamo ora 
di tronte al scguente interro-
gattvo come continuare' Dob
biamo tnlatti attrontare le pos-
sibiltta della integrazione eco
nomica. valutarne t rantaggt 
e le dttttcolta, ed elaborare 
i mefodi piu opporfum». 

Quali cambiamenti all'inrer-
no del Comecon potrebbe por
tare — chiediamo a Nyers — 
lo sviluppo della integrazione 
economica? « Atoi — nsponde 
il dingente del POSU — sia-
ma dell optntone che le eco 
nomte popolan di oom stngo 
lo paese guadaqnerebbero mol 
to se I'attuale cltma di eco-
norma nazionale — abbastan-
za chtuw — fosse sostituito 
dal china economico intema-
ztonale del paesi del Come 
con In tal modo una parte 
delle aziende prpduttwe e com-
mcrcuiU fiotrebbero fare i lo
ro calcoli, proqetti ed inve 
siimentt su sca'.a tntcn izio-
nale. coopcrando con aziende 
di altri paesi Parte delle im 
presc naztonnlt — laddove le 
forze produttive possono es 
sere rcramente sfruttate in 
modo rconomtco — st trasfor-
merebbero gradualmcnte in 

Si apre a Roma il seminario promosso dall'lstituto « Gramsci» 

Psichiatria o potere di classe? 
La societa attuale non cura i malati negli ospedali: se ne difende 

La « rottura » di Gorizia — Un dibattito aperto 

La nuo\a psichiatria (1'inl-
zio de.ia Lne della vecchia 
psichiatria) e certo nata ne 
gli ospedali psichiatria, lad-
dove, cioe, con piu evidenza 
afliorano l hmiti di una psi
chiatria che si contenta di 
classiiicare i «devianti dalla 
norma i> secondo SL-heml fati-
ensamente elaborati, con rela-
tiva condanna alia esclusione 
dalla societa del socialmen-
te mdesiderabili 

Propno la pratlca degll 
ospedali psichiatria ha reso 
chiaro che non di luoghi di 
cura si tratta, ma f.empliee-
mente di detenzione La so
cieta, con gli ospedali, non 
cura 1 malati: si difende da 
essi; il malato che vediamo in 
ospedale fintsce per essere un 
prodotto della cura (l'esclu-
sione), non della malattia; 
come e stato detto, 1 malati 
« non sono eselusi In quanto 
malati, ma malati in quanto 
eselusi ». 

Nell'ospedale psirhiatrlco 
riaffiora puntualmente e con 
evidenza lo achema di clas

se- prima del ricovero ci so
no le stone di dispera7iuni 
che la poverta, l'ongine di 
classe, la mancanza di pro-
spetrive rendono intollerabi-
li e che fanno da supporto o 
scatenano o rendono piu gra 
vi le anomalie nervose Alio 
ospedale arnvano t piu pove-
n , 1 piu indifesi, per nceve-
re umUiaziont senza fine, per 
diventare « cosa », spesso per 
tomare polvere prima dl esser 
morti; quelli che ne escono, 
quando ne escono, ritrovano 
spesso le situazioni di par-
tenza, senza pros pet ttve. 

La letteratura anti-istituzto-
nale (Goffmann, gruppo di Go
rizia ecc.) ha ormai, attraver
so la documentazione, e, an
che, attraverso la pratica del
le « Comunita terapeutiche * 
(apertura delle corsie; instau 
razione dl rapportl « umani » 
fra ncoverati, lnfermieri e 
medtci; le assemblee comu
ni: II tentatlvo tenace dl strap-
pare il malato alia sua soli-
tudme; U mmimo ricorso al 
farmitci) dunostrato di quanti 

scheml lllusorl si nutra la 
psichiatria ufficiale e di quan
to false siano le pretese di 
«curare» medlante l'esclu 
sione 

In Italia non e'e dubbto 
che 11 gruppo di Gorizia ha 
rappresentato 1'elemento di 
rottura della sttuazione an
che se la psichiatria ufficiale 
ha accolto con accentuate di-
sinteresse e con fastidio que-
ste novita «̂ snobistiche fan-
faluche» per qualcuno) e t 
motivi sono Intuibili, Ma non 
e'e dubbio che a livello della 
giovanl generazioni di stu-
diosi e di medici, la situaaio-
ne e ben diversa. 

Anche perche con natura-
leua la polemica contro la 
vecchie concezioni a le vec-
chie strutture pslchiatriche 
si e legata alia generale po
lemica antiautoritaria, an tl re
press! va. Altrettanto natural-
mente e stato trovato 11 lega-
me con le rirerche volte a 
dimostrare il ruolo fondamen-
tale della societa competitiva, 
dalla iituarioni aoolaaticha, far 

miliarl, di lavoro, nel formar 
si e nell'evidenziarsi dei di 
sagi, delle ansie, nelle nevro-
si, c delle piu giavn anoma 
lie pslchiche. 

II seminario organi77ato dal 
1'Istituto Gramsci che si apre 
oggi a Roma (* Psico!o„'ia 
Psichiatria Rapportl dl po 
tere») sara certo uno del 
punti di incontro piu fnittuo 
si tra studios! e politic! an
che perche ad esso parteci-
peranno alcuni dei protago-
nisti della svolta della psi
chiatria in Italia 

L'estensione delle comunita 
terapeutiche finora variamen-
te combattute anche con mez-
zi poli7ieschi ed ammmistra-
tivi e certo uno dei punti no-
dali del dibattito. Ma la dl-
scussione e aperta: sul futu
ro della psichiatria, sul ruolo 
degli pstchiatri, sul che fare 
oggi e sulle prospettive di 
domani. sulla giusta colloca-
zione del serviri di tutela del
la salute mentale nell'ambito 
del servlzio aanitario natio
nal*. 

tmprese di dimension! inter- . 
nazianalt. etent'ialmente an j 
che come propriety interna-
Z'O'ial; Sella stesso tempo po- j 
tre&bt pstendcrst noteio'.men 
te !a cooperaztone produtti-
la fra !e aziende dt tart pae 
si F tutto c o at rehbe come 
r's'd'nto q\r"n dc'l'al'arqu j 
mento del mercato del Come
con » 

Opinioni 
comuni 

« Saturalmente — prosegue 
N>ers — no* non siamo favo
revoli ad un apparato dt tnte 
graztone sorrannaztonale, ni 
siamo favorevoli a qualstait 
limitazione etjettna della «»• 
vranitd nazionale E su que-
sto tema all'ulttma ennferen-
m di Mosca dei paesi del 
Comecon sono state espresse 
optniom comuni La dtrezio-
ne politico economica delle e-
conomie nazionali rtmane, al 
lora nelle mam del rtspettt-
n governt Detto questo, a 
mio varere, gli strumenlt del 
I'tnteoraztone possono essere t 
seguenti: 1) coordtnamento dei 
ptam delle economte popola-
rj e proaettazione comune del 
la cooperaztone fra stngole 
branche tndustrtali; 2) set/up 
po di un merrantsmo elastt 

i co dt merce denaro unttamen 
I te ad un cambio valutano 
I reale. 3) reahzzaztone dt una 
I valuta nuova. comune ai pae-
! si del Comecon e realtzzazio-
I ne graduate della convertibi-

hta; 4) tntroduzione dt nuo-
ve forme net rapportl tecmco-
sctentitict, 5J n:u amn'n svi
luppo dt tniziatre comuii m 
tutti questi campt la torza 
motnee dello sviluppo doireb-
be essere ! ir.tere^se fconomt-
en perche sn'o que-to pud 
portare a nsu!:ati duraturt e 
rapidi ». 

ic Polremo ns---'trare 'a sta-
bilita e tl futuro de'.'.a mtt-
qraztone economica — prosa-
gue Nyers — se rispettere
mo contemporaneamente due 
prmcipi profondamente leni
nisti. II prima e quello delta 
volontarieta. il secondo tl ca
rattere aperto della associa-
none Volontarieta stgnthc* 
che ogni paese del Comecon 
ha tl diritto dl partectpare 0 
rimanere ruori di qual start 
atto dt integrazione tl carat
tere aperto signttica che u 
un paese del Comecon. rtma 
sto tuon. decide di prendere 
parte successivamente alia in
tegrazione deve ottenere I'am 
missione automaticamente La 
integrazione economica quin 
di deve aiutare tutto tl mo-
vtmento mondiale socialists 
e diretta contra I'trnpertaii 
smo e ne dete limttare gli 
ettcttt e I'tnfluenza San e di
retta contro stngolt paesi o 
aruppi di paesi Integrazione 
signi'tca quindt presa dt po 
stztone a tavore della costt-
tuztone e dello sviluppo dt 
rapporti economtci a pari dt-
rtttt St tratta di una vera 
sfida pacifica al mondo ea-
pitaltsta >. 

Carlo Benedetti 

L'Universita respinge la manovra del Rettore e dei «baroni» 

FIRENZE: una farsa 
il Consiglio d'Ateneo 
Tutti gli studenti e i docenti democratic* 

disertano queste elezioni - truffa 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 27 

Lunedi prossimo — e non 
si venlicheranno fatti nuovi 
— nelle dieci facolia dell'Uni-
\ersita dl r'iren/e si apriranno 
le urne per le elezioni del 
Consiglio di Ateneo. un orga-
nismo dove avrelibero dovuto 
rrovar posto 70 rappresentanti 
delle vane component! unl-
versitarie CM) professort dl 
ruolo, 10 incaricati, 10 assl-
stenti, II) studenti e H> espo 
nenti del personale tecnico ed 
amministrativ)), oltre al Ret
tore, prof, t^inaioli, e al dl 
rettore amministrativo. dottor 
Spirali. Queste erano, perlo-
meno, le intenzioni del pro
fessor Funaioh e della consor-
tena dei professon di ruolo 
le«ati aU'ANPUR. intcn7ionl 
che avevano precis! oiet t ivi : 
tentare di soffocare in manie
ra indolore la ba t ta l ia del 
movimento studentesco, degll 
assist«nti e degli incaricati 
contro li disegno di legiie ao-
vemativo per piungere ad una 
reale e democratic^ riforma 
deirUmversita; cerrare dt far 
passare in seconda linea, o 
magan oscurarle del tutto. le 
scandalose vicende venute al
ia luce recentemente aU'inter-
no deH'Unnersita fiorentina 
(cioe le « presunte» irregola-
rita amministrative di rui si 
sono resi responsabili il diret-
rore amministrativo e soprat-
tutto I « baroni » di medici-
na. die hanno sottratto attra
verso macchinose operazionl 
centinaia e centinaia di milio-
ni all'Universita: fatti dei qua
li si sta interessando la Magi-
stratura; 11 «mercato delle 
cattedre» e l'assurdita degll 
« sdoppiarnenti » proposti so
lo per sistemare prll amici del 
« baroni » e rafforzare il loro 
potere al fine di frontcggiare 
qualsiasi riforma). 

La proptisra del Consiglio 
d'A'eneo (uno strumento di al-
cun vaiore per P^inaioli) do-
\e \a rappres^ntare un d.ver-
sivo. mascherato con it un fat
to democrat ico Lopera/ione 
e stata lmmediatamcntp sma 
scherata ne e stata dentincia 
ta la inopportunita in una si 
tua/ione come quella in cui 
si trova 1'Universira. dove se-
dicimila studenti (che rappre-
sentano la maggioranza asso-
luta di coloro che dovrebbero 
recarsi alle urne) nronosco-
no come naturale sede di di
battito solo le assemblee e so-
prattutto sono stati smasche-
rati i suoi fini profondamen
te anttdemocratici: manovra 
per dividere 11 movimento scu-
dentesco e con esso gli assl-
sienti e RII incancati che ave
vano condotto la loto az-ione 
attraverso l'APDU; tentativo di 
far svoigere le elezioni senza 
che fosse fissato un * quo
rum » minimo di votanti spe-
rando ui lnteressMre all'opera-
zione certe france legate agli 
Interest dei « raa » dell'Uni-
versita. 

Compresi gli scop] dl que-
sco « pasticciaccio », le forze 
democratiche che operano al-
1'interno dell "Urn versita, e tra 
queste l'AFDU, che in un pn-
mo momeiito aveva accettato 
il compromesso, si sono im-
mediatamente schierate con
tro !a farsa rettonale delle ele
zioni, trovandosi uniti su un 
unico fronte: quello del not-
cottaggio delle elezioni e del-
rasttensione dalle urne. Han
no detto « no» gli studenti 
di ogni orientamento, gli assi-
stenti e gli incancati del-
l'AFDU, 1 dipendenti tecnici 
ed amminlstrativi aderentl al
ia CGIL e alia CISL, gli assl-
stenti e gli incancati del sin-
dacato scuola CGIL. 

Su ventitremlla persone che 
operano all'inCemo deU'Univer. 
sita alia fme si sono ntrova 
ti solo in 44 a sostenere que-
sta sorta di sbrandellata sce-
nografia che sono 1« elezioni 
di Funaioli (dietro il quale 
manovrano i fill Ferrari Ag-
gradi e gli altri suoi colleghi 
di governo, che sperano nel 
successo dell'miziativa per 
gettarla sul piatto della di-
scussione per la riforma unl 
versitana) - fra questi 44 e'e 
una sola studentessa, pochis-

siml assisttnn, qualche in 
cancaco e quasi tutti 1 pro
fesson dJ ruolo aderent: »J 
I'ANPUR ed alcuni all'ANDU 
dimostratasi in questa occasio 
ne incapace di portare avanti 
la sua opposuione ai sistema 

Un vero fallimento (tre fa 
colta non hanno presentato 
candidati: Lettere, Architattu 
ra e Scienze poll' ne) se ai 
pensa che gli eletri dovevano 
essere settanta! Ora e'e sok> 
da attendere cosa accadra lu 
nedl 30 giugno, gtorno della 
apertura dei seggi e soprat 
tutto quello che awer ra u 
giomo seguente, quando giun 
gera nella nostra citta la com 
missione parlamentare, istitui 
ta per compiere un'mdagine 
sull'Universita iraliana. 

La commissione si uisedie 
rfe a Palazzo Medici Riccardi. 
sede dell'amministrazione pro 
vinciale, e tutti potranno n 
volgersi ad essa. Andranno a 
Palazzo Riccardi anche il ret
tore Funaioli, l'uomo della de 
stra fiorentina sostenuto a spa 
da tratta dalla <t Nazione », eri 
I « baroni » di Med:cina e di 
altre facolta dopo il fallimen 
to delle loro e>?-oni-truffa? 

Carlo Degl'lnnocenti 

i ' 

Da oggi convegno a Padova 

1/impegno delFANPI 

per un'autentica 

democrazia costituzionale 
P\DOV\. 27 

Si apre domani, a Padn 
\ .i '! Coriwvro m^.Drii'o 
di 11' \\"PI sul tema * I. m 
r« lino dell'WPI IXT una au-
tentica democraria co^t'tu 
/ ima'e » I l.nori do! CDIAP 
L"IH commorinno al,e ore 
1 i 10 pi< -.so il 'eatro \erdi 
o n I.i r\az'one de! com pa 
J -ii \"rii;o Hi>lrir,ni. meda-
'̂!ia d oro ilel'a Re<istenza e 

Mif president* della Came
ra dei deputati II convegno I 
si conchidera nella matx^na- ' 
ta di domenica. | 

.Son a caso questo conve- | 
inn nazionale delle forze deJ- I 
1'antifascismo e della Resi- I 
stenza si svolge nel Veneto, [ 
dove nei mesi scorsi sono 
state particolarmente nume-
rose le provocation! e gh 
episodi di squadnsmo fasci- j 
sta, ma dove anche 1 fasci
st! hanno ncevuto robust* e | 
pronte nsposte dallo schie 
ramento democratico. A Pa I 
dova. in modo particolare, la I 
reanone deH'anrjfascismo m1 I 
litante e stata vigorosa. n- l 
trovando la strada di una > 

d iratura un ta d'azione con
tro le pnnoca?ioni dei tap-
|i *: del Msl e i on'ro c 
eiii^odi di repres^'one po1.: 
z.esca 

\ 1'adova da ale ,ni mev 
6 operantc :' « Com;!a'o uni 
tano perm r r - . ' c di s : u n 
za intifaiLi-'a •. co-,t ' i to 
di! PCI. dal FN! dal PMl'P, 
dal PRI. da! i CGIL dalla 
CISL. dall'UIL. dail 'WPI. 
dall XNTPLX. dalla HAP. 
dalla F\X. dall'UDI. dal-
1'L'CI. dall'Wleanza contadi-
na, dalla Federcoop, dal
l'lstituto stonco della Resi-
stenza. dalla Gioventu ach-
sta. 

II tema del convegno na-
nonale deU'WPI si nvela 
di tstrema attuallta propno 
nel momento in cut. sempre 
piu scandalosamente. si ma
nifests la protezione accorda-
ta dalla poluia e quindi dalle 
autonti dello Stato e del go
verno, al teppivno faacnta; 
U fen mento di due noatri 
compagm a Roma, vitnma M 
una aggressione n n w H . 4 
solo l'urtrmo epil 
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