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golarmente 
Centocelle ore 14 

La scuola 
in piazza 

OHre 220.000 ore 4 soopero neNe elemMtari e ntgR 
astfi — Un vajto movtmento — in duemHa mantfe-
stano suNa via Casilina per le aiiie df Torre Maura 

Roma, ore 14, sulla piazza del popoloso quartiere di Centocelle un maestro riene lezione a centinaia di alunni che non trovano posto nelle aule 

Come si presenta la Libia un mese dopo la rivoluzione 

UN FUTURO CHE HA ODOR DI PETROLIO 
La nazionalizzazione viene indicata come un obiettivo lontano: « Per cinque o sei anni non ne possiamo parlare » — Un popolo 
che scopre la politica dopo aver scoperto la liberta — Ricchezze immense e pochi abitanti — Dal futuro assetto economico e 

sociale dipendera in larga misura l'originalita dello sviluppo libico rispetto a quello dei paesi confinanti 

Dal nottro •niato 
TRIPOLI, ottohre. 

E* a Tripoli da alcuni giorni una delegazione del Fronte di liberaxione naxionale delVEritrea, 
Prima c*era stata la visita di alcuni esponenti delta guerriglia in (Had. In entramhi i casi *i sono avuti 
incontri con El Gheddafi. e altri dirigenti rivoluxionari. La Libia che ha fatto la rivoluzione, non e 
dunque soltanto quetla che ha annunciato il suo incondixionato appoggio alia lotta pahestinete e che ha 
gia ricevuto i capi di Al Fatah per discutere come concr etarlo. C'e una politica africana, piii vasta, che evidente-
mente si fa avanii. Ho chiesto del resto a un ufficiale del CCR se davvero la Libia si propone di aiutare oltre 
la Palestina, i movimenti anticoloniali&ti e antineoco lonialisti dell'Africa. «Si — mi ha risposto — e cost». 
e ha aggiunto: «Come popolo che ha conosciuto il colo nialismo, abbiamo I'intemione di aiutare quelli che sof-
frono sotto di esso, o sotto 
il neocolonmhsmo, in Africa, 
in America Latina, ovunque ». 

In altre parole, la Rivoluzio
ne libica non vuole avere un 
aignificato soltanto per il pae-
se in cui e avvenuta o per 
il mondo arabo. Vuole con-
tare nella situazione africa
na, compromettersi attiva-
mente in essa. Vn altro se
gno e questo. C'e stalo sulla 
stampa, in termini ufficiosi, 
un duro attacco al regime 
feudale etiopico. L'Etiopia e 
oggi, forse, il paese del conti-
nente nero piii conservatore e 
chiuso se si eccettuano gli 
stati bianchi del Sud, quelli 
razzisti. Ma ha cominciato a 
conoscere una resistenza in
terna. Anche a questa resi-
sterna va dunque la solida-
rieta delta Libia. Insomma 

Spionaggio? 

Misteriosa 
fuga da Tripoli 
di un apolide 

su una motonave 
italiana 

N'APOLI, 13 
La motonave * Sardegna » del-

la societa Tirrema. che ogni 
dieci giorni compic il tragitto 
Napoli - Siracusa • Malta - Tri
poli e vicevcrsa. 6 attraccata 
oggi pomenugio con ben sette 
ore di ritardo sull'orano previ-
sto. Causa del ritardo la pro-
senza a bordo di un passeggero. 
sahto clandestinamente a Tri
poli. di cui le autorita libiche, 
quando ormai la nave era al 
largo, hanno cercato invano di 
ottenere la consegna. 

Secondo la versione fornita dal 
comandanto della motonave Ita
lians. Gaetano Moretti, il clan
destine si c presentato al com-
missario di bordo dicendo di 
chiamarsi Alexander Stephanov, 
di avere 33 anni, di essere na 
to nell'Unione Sovietica rna di 
essere apolide. I/uomo, sulla 
rrentina. alto e hiondo che par-
la correttamente (juattro linguc, 
e stato posto sotto sorvegliania 
t . a poena la nave e giunta a 
Napoli, e stato consegnato alle 
autorita di polizia. Egli aveva 
chiesto asilo politico. 

l a nave itahana aveva rice
vuto via radio 1'invito delle au-
tonta libiche di tornare indietro. 
a Tripoli, quando la nave si tro-
vava a cento migha dalla costa 
libica. II comandante, dopo es-
sersi consultato con l'ambascia-
ta italiana a Malta e con la di-
rezione generale della «Tirre
ma ». ha invece pnweguito ver
so Valletta. Due motosiluranti 
libiche si sono a Mora poste alio 
inseguimento raggiungendo la 
nave italiana a Malta. Nuovo 
invito a consegnare il clandesti
ne e nuovo rifluto a>l coman
dante. Pot la c Sardegna > e 
ripartita toccando prima Sira-
euaa e poi Napoli. 

Non ai coooace quale funxione 
«wto il daodattia* in tSSL 

la presa di posizione antiim-
perialista e progressista, sul 
piano dei rapporti internazio-
nali, e sempre piii netta. Co
me si riflette all'interno? 

Qui c'e la questione del pe-
trolio. ft La nostra rivoluzio
ne — mi si dice — e avve
nuta in un paese preso in 
mezzo fra trc basi militari 
inglesi e americane e i prin-
cipali trust americani e in
glesi che sfruttano il nostro 
petrolio». Ora, circa le basi, 
s'e visto, non ci sono state 
esitaziom. Quanto al petro-
lio, si e piii prudenti. L'obiet-
tivo immediato e infatti quel
lo di controllare la produzio-
ne su cui vengono alia Libia 
le tangenti imposte dalle con
cessions, e ottenere che il 
grezzo sia calcolato al valo-
re di mercato che in realta 
ha. Fin qui, infatti, le compa-

1 gme lo hanno calcolato a un 
| valore inferiore, che esse fis-
| sano sulla base di calcoli che 

gia il governo libico della 
! monarchia aveva ritenuto in-

giusti, chiedendo che fossero 
rwisti. Adesso il governo di 
El Meghrabi ha immediata-
mente naperto la questione, 
ed e deciso a non cedere. 
Vuole il dovuto. Naturalmen-
te proprio la decisione con 
cui il nuovo premier si e 
espresso circa Vandamento 
delle difficilt trattative, ha 
fatto sorgere il sospetto che 
la Libia voglia muoversi al 
di fuori dell'OPEC, Vorganiz-
zazione che riuniscc i paesi 
arabi produttori di petrolio. 
Non e cosi. El Meghrabi ha 
precisato che la Libia intende 
rcstare nell'QPEC, ma al li-
vello dei suoi diritti per cui 
non c'e ragione che il suo pe-
trolto sia pagato meno dt quel
lo della Arabia Saudita per 
esempio, quando e migliore 
di qualita e i suoi costi di 
trasporto sono inferiori. Que
sta infatti 6 la situazione. 
D'altra parte, per quel che 
riguarda il futuro, visto che 
per tl momenta non si parla 
di nazionalizzazione, essa e 
comunque uno degli obietti-
vi. Sebbene con espressioni 
abbastanza generali, del tipo 
«noi vogliamo diventare pa
droni escluml di tutte le 
nostrc ncehezze» o « voglia
mo gestire da soli e solo per 
not la nostra economia», la 
nazionalizzazione del petro
lio rtene indicata come un 
traguardo. Lontano, probabil-
mente. perchi ct vorra tem
po alia Libia per preparare 
all'interno e all'esterno le con-
diziont di sicurezza necessa-
rie. Una indicazione piii pre-
cisa, ad ogni modo, mi e stata 
data da un esponente gover-
nativo. «Per cinque o sei an
ni, non ne possiamo parla
re ». Vale a dire per un lun-
go periodo, anche a conside-
rare quel dato minimo, la 
Libia dovra costruire la sua 
rivoluzione con i capitali stra-
nieri, dell'imperialiamo, oltre 
2 mdiardi di dollari di inve-
ttimenti, in cata. 

Perdd, per cominciare tu-
blto a creare nel pa$te una 
tensione rivotuatonaria in 
grado dl reggert a una cosi 
icomoda * p*ricoto$a ittuo-
Biont (* avert U ntnuoo in 

iiffnifio* «MTC I* 

spie, i suoi complotti»), si sta 
conducendo un'azione robusta 
di politicizzazione delle mas
se. II clima che in queste set-
timane si respira in Libia e 
anche quello di un popolo 
che scopre la politica dopo 
aver scoperto la liberta. In 
effetti e abbastanza sconcer-
tante la disinformazione, la 
impreparazione politica del
la popolazione. E' un funzio-
nario ministeriale, che per 
ora e rimasto al suo posto, a 
confessarmi di non sapere 
esattamente cite differema 
passa fra comunismo e fa-
scismo, e forse & un caso uni-
co, e stato un incontro ecce-
zionale. Con altri, in effetti, 
ho avuto discussioni che mi 
dimostravano una competen-
za di primo piano. « Sotto la 
monarchia — mi spiega uno 
studente — gli argomenti po-
litici erano proibiti, era pe-
ricoloso parlarnc, non si po-
teva nemmeno parlare della 
politica del governo, e tanto-
meno t capi, i giornali ne 
parlavano. La polizia era dap-
pertutto, il sospetto da cui 
eravamo circondati chiudeva 
le bocche, anche la piii blan-
da cntica poteva portare al 
careers ». Per questo le orga-
nizzazioni democratiche che 
dopo I'indipendenza hanno 
cercato di fare qualcosa sia 
pure nclla clandestinita, sono 
state tutte schiacciaie. Com-
preso il partito comumsta che 
appunto dopo tl 1951 aveva co-
minciato ad avere un segutto, 
particolarmente net sindaca-
ti, fra i lavoratori. I capi so
no fmiti tutti in prigione o 
all'estero, ed e difficile che 
oggi, almeno proprio in que
sto primo periodo, ci sia una 
ripresa. Nemmeno oggi c'e 
troppa simpatia per t comu-
nisti libici, e del resto il par
tito unico, di cui si progetta 
la rormazione, si enucleera 
senza dubbio attorno alia as-
sociazione dei Liberi Ufficiali 
Unionisti da cui e uscito il 
Consiglio della Rivoluzione, 
quello che I'ha fatta. 

El Gheddafi, El Meghrabi, 
mmistri, ufficiali, non si spo-
stano soltanto tra Bengasi e 
Tripoli Vanno ad Agedabia, 
a Orban. a El Fautir, a Misu-
rata, a Tobruk, a Sebha nel 
Sud dimenticato da sempre, 
nel Fezzan come in ogni lo-
aalita della Cirenaica e della 
Tripohtania. Spiegano che 
cosa vuol fare la rivoluzione, 
troi-ano I'appoggio popolare, 
gettano le basi del futuro par
tito e con esso dell'attivizza-
zione politica dei giovani to-
prattutto, fra cui hanno piii 
seguito. Poi nascono gia le 
organizzazioni di massa, delle 
donne, degli studenti, dei la
voratori. Gli ai affidano com-
pitt precisi, che gia voglio-
no evitare i rischi corporativi 
o xtrettamente sindacali. Sono 
chiamate al lavoro politico, 
per promuovere la liberazio-
ne sociale della donna, la for-
mazione di uno ttudente ml-
litante rivoluzionario, di un 
operaio rivoluzionario. Oggi 
la mano d'opera talariata in 
Libia e di 30 mila ptrtone 
(It mila nell'induatria U$»i-
le, 9.700 in quell* petrolifera, 
tOO net eettore dett'eleUricUa 
• del em, 700 nelle miniere), 

ma in breve si moltipliche-
ra. II piano di sviluppo in
dustrial per sfuggire alia 
monoeconomia petrolifera, e 
la riforma agraria che vuole 
creare un'agricoltura produt-
tiva e moderna, porteranno a 
questo, cioe porteranno a una 
base operaia per il nuovo re
gime. che ne verifichera le 
scelte, potra determinate. 
precisarle. Oggi le parole di 
ordine della politicizzazione. 
come le rtferisce la stampa 
che vi dedica largo spazio. so-

.no del tipo «il popolo e il so
lo padrone ed e il solo a de-
cidere», «piena liberta di 
critica e di iniziativa da par
te della base popolare », «pro-
cesso agli esponenti del siste-
ma monarchico, ai disonesti 
che hanno rubato», «ugua-
glianza economica e sociale », 
soprattutto «partecipazione 
totale del popolo al lavoro 
rivoluzionario ». Domani, que
ste parole d'ordine potrebbe-
ro cambiarsi in quelle che 
mobtUteranno contra gh squi-
libri e la diseguaglianza che 
fossero sopravvissuti. Questa 
almeno dovrebbe essere la lo-
gica della Libia rivoluzionaria 
e delle contraddtztoni insite 
in certo suo moderatismo 
economico accanto al radica-
lismo sociale che essa non 
esita ad agitare. 

E' ancora presto per fare 
previsioni, per andare trop-
po oltre il dato dt fatto; che 
un altro paese africana e co
munque entrato con decisio
ne nello schieramento anti-
impenalista. s'e messo sulla 
strada della lotta al capita-
lismo mondiale. In ogni ca
so, nello stesso quadro del 
mondo arabo. la Libia potreb-
be esprimere un'esperienza 
ariqinale, esemplare. E' un 
paese immensamente ricco 
con pochi abitanti. che nel 
giro di pochi anni. sattratto 
al furto e alia corrruzione 
dell'epoca monarchica, e in 
grado di essere un paese svi-
luppato socialmente ed eco-
nomicamente. Niente lascia 
intendere che si sia messa 
sulla via di una Tunisia dove 
il benessere di stampo occi
dental rivela la propria na-
tura socioeconomica nel mo-
mento in cui, e di pochi gior
ni fa. si indica nell'industrta 
turistica la struttura portan-
te dell'economia nazionale, 
quella che in sostanza con-
forma la societa tunisina. Ma 
la Libia non e nemmeno lo 
Egttto che non ha le sue ric
chezze e che ha problemi di 
ogni genere ben piii complex-
si, o I'Algeria medesima do
ve lo sforzo per tvilupparsi 
economicamente si intreccia 
a pesanti arretratezze sociali, 
moltiplicate per quasi 13 mi-
lioni di abitanti. La Libia e 
In condizioni di evolversi con 
equilibria e di consolidare in 
un breve periodo 11 proprio 
assetto economico e sociale. 
Perdd sara importante las-
tetto sociale ed economico 
che $1 dara. Potrebbe avere 
un'influenza a largo raggio. 

Una palazzina rossa. di 
quattro piani. nuoussima. 
Trenta aulf dosortc. \e paroti 
appeiia lmbiancate. Fuori. su 
pochi metri d'asfalto. sul mar-
ciaptede, su una striscia di 
polvere. centinaia di bambini 
scduti. con I grembmWm sti-
rati. le cartclle appcn a com-
pratc, l libri che non hanno 
potuto usart \ Lezione in piaz
za, a Roma, a Centocelle. 

Lezione in piazza per otto-
cento bambini per l quali non 
ci sono aule. non c'e scuola. 
O meglio la scuola c'e. e quel
la palazzina nuovissima. co-
struita apposta: l'avevano 
anche occupata insieme alle 
madri per poter studiare. per 
terra, senza banchi, con l'aiu-
to di maestri volontari che. 
al termine delle le/ioni * uffi
ciali », correvano fino a Cen
tocelle per insegnare anche 
a quei bambini dimenticati 
dal Comune. Poi. l 'altra mat-
tina, la polizia li ha eacciati 
via. ha sbarrato l a scuola 
nuova, ha restituito il silen-
zio alle aule senza scopo. 
Cosi si e giunti alia scuola 
in piazza: una decisione che 
e scaturita da tutto il quar
tiere. da un a assemblea che 
le stesso madri avevano te-
nuto dinanzi alle jeep e ai 
celerini con la visiera ca-
lata sul volto. 

E ieri mattina. nessun ra-
gazzo e andato a scuola a 
Centocelle, ne i bimbi delle 
elementari. ne i ragazzi del
la «media »: alle 14, in via 
delle Acacic, dinanzi alia 
scuola vuota che e un po' il 
simbolo deH'assenteismo del
le autorita, del dramma del
la scuola nella capitale dove 
a 13 giorni dall'ini/.io delle le-
zioni, soltanto un bambino su 
due puo frequcntare le le-
zioni, si sono ritrovati gli ot-
tocento bambini. 

Un maestro li aspettava. 
ha assegnato il tenia: la si 
tuazione drammatica della 
scuola li nel quartiere, a 
Centocelle. I bimbi hanno 
riempito i loro fogli nella 
strada. hanno ascoltato an
cora le parole del maestro. 
Poi. insieme alle madri, han
no girato per le vie del quar
tiere. per far conoscere an
che agli altri, a tutti gli abi
tanti, la loro situazione, per 
farli scendere in lotta a fran
co a loro nella battaglia per 
il diritto alio studio e a una 
scuola diversa. A Centocelle 
doveva esserci anche l'asses-
sore Fraiejse, per una riumo-
ne: ma il responsabile capi-

tolino della scuola non si • 
fatto vedere. cosi come in 
mattinata era sfuggito a un 
incontro con le madri che lui 
stesso a t eva fissato. 

Alle 14 a Centocelle. all* 
16 a Torre Maura. Duemil* 
persone. madri. scolari, lavor 
ra ton. con i loro cartelli di 
accusa. hanno invaso la Ca
silina bloccando il traffico: 
a Torre Maura vi sono i dopv 
pi e i tripli turni. alle ele
mentari I ragazzi vanno a 
scuola un giorno si e l 'altro 
no. per cedere le aule ad altri 
bambini, molti non hanno an
cora potuto iniziare le le-
zioni. 

C'e stata una grande assem
blea popolare. decine di per
sone si sono alternate al mi-
crofono per denunciare 1'insov 
stenibile situazione. per riba-
dire la loro decisa volonta di 
battersi per cambiare le co
se. Poi, in corteo. hanno rag-
giunto le scuole. dando vita 
ad altre assemble?. Anche lo
ro in mattinata avevano cer
cato di mettersi in contatto 
con Fraiese, ma l 'asscssore 
in questi giorni e introvabile 
evidentemente per chi vuole 
parlare di scuole. 

Eppure proprio ieri il prov-
veditorato agli studi ha dif-
fuso una lunnga nota. nella 
quale dopo aver scaricato sul-
le spalle del Comune gran 
parte delle responsabilita per 
la mancanza di aule, si fanno 
considerazioni che sfiorano il 
ridicolo. La principale e che, 
secondo il prov\ editorato. sol
tanto sette scuole non sono 
in grado di funzionare! E 
questa affermazione in una 
citta dove finora. a neanche 
due settimane daU'inizio del
le lezjoni, gli scolari sono 
stati costretti a scioperare 
per 220 mila ore in quasi tut
te le scuole. e dove per for-
tuna e maturato, scaturendo 
proprio dalla esaspera/ione 
per questa drammatica situa
zione un movimento popolare 
che \ede in piazza dai comu-
nisti ai parroei delle borgate, 
per imporre il diritto alio 
studio e il rifiuto alia scuola 
attuale. 

Anche gemtori e studenti 
del liceo artistico hanno pro-
tcstato davanti all'istituto: la 
poli/ia ha malmenato alcuni 
giovani. In serata un gruppo 
di gemtori e di ragazzi ha oc-
cupato alcune aule della scuo
la i Pestalo/zi v. dove, in un 
primo tempo, riovevano esse
re sistemate 15 elassi del H-
ceo artistieo. 

La tala dove si tengono I lavori dal Sinodo 

« No » alia richiesta dell'Assemblea Europea dei Preti 

Paolo VI rifiuta Pincontro 
con i sacerdoti innovatori 

II problema della «collegialita» nella direzione della Chiesa al centro del dibaffito al Sinodo dei vescovi - II Primale d'Olanda card. Alfrink ha 
chiesto in pratka che venga respinlo lo «schema» elaborato dalla Commissione- - II card. Seper riafferma le recenti prese di posizkme del Papa 

Ermanno Lupi 
FINI . Oil artleall yracadawfl 

ten* atatl anatlkatl N 7 e 111 
eHabra. 

CrTTA* DHL VATICANO. 13 
La richiesta avanzata dal-

VAssemblea Kurnpea dei Preti 
al Papa non verra accolta: 
Paolo VI non ne ricevera i 
rappresentanti. I motivi che 
hanno indotto il ponteflce del
la chiesa di Roma ad adotta-
re questa decisione negativa 
— del resio. tutt 'altro che im-
prevista, alia luce soprattutto 
delle piu recenti prese di po-
si/ione paoline e curiali — so
no -.tati illustrati ai sacerdoti 
innovatori. riuniti alia Facolta 
Valdese. dal gesuita Padre 
Tucci, direttore della Civilta 
Cattnlica. per incarico del car
d i n a l Segretano di Stato, 
Villot: 1) data la situazione 
«tesa * esistente fra la mag-
gior parte dei « preti solida li » 
ed i loro vescovi, il Papa 
« entrerebbe in conflitto con i 
suoi fratelli neirEpiscopato se 
ricevesse i < preti solidali * 
senza avere prima consultato 
i vescovi stcssi; 2) al di la 
di tale questione di metodo, al 
Papa sembra che t i testi di la
voro deirAssemblea suscitino 
gravi riserve»; 3) un'udienza 
« sarebbe incvitabilmente in-
terpretata da molti come una 
approvazione del movimento 
dei " preti solidali " »; 4) la 
rappresentativita de! movi
mento dei < preti solidali », che 
ha dato vita sU'AEP, € non 
e riconoaciuta da una grande 
parte della Cbieaa e. apedal-
menie, daU'Epiacopato »• 

Rifareodo del loro Inoontfo 

con padre Tucci, comunque. i 
membn della segrctena del-
l'AKP hanno affcrmato che la 
deci-iione jxintificid non do
vrebbe pero. a loro avviso, 
impedire al Papa di mantene-
re. nei confront! delle pro|>o-
.ste che scatunranno dall'in 
contro roiruino dei « preti so
lidali ». < un'attitudine di at-
tento discernimento ». gia da 
lui manifestata < varie volte*. 

Volantini contro VAxipml>lea 
Europea dei Preti erano stati 
distribuiti ieri in piazza San 
Pietro e in altre zone di Ro 
ma dai « gruppi cattolin tracli-
zionalisti %, riuniti an<'h'es=;i in 
concomit«ui7a del Sinodo Per 
dare un'idea della squallida li-
nea sostenuta da tali gruppi, 
bastera riportare un brano del 
volantino-appello. che qualifi 
ca con tutta evidenza i suoi 
estensori: « Romani! Non do-
vete permettere che a Roma. 
centro della Cristianita. consa-
crata dal sangue dei primi 
Martiri, ove ha sede il Vica-
rio di Cristo, per venti secoli a 
Lui sempre fedele. un pugno 
di eretici virtualmente gia fuo
ri della Chiesa. bestemmi con
tro il carattere sacro dell'Ur 
be ed attenti alia Fed*, all'or-
todossia ed alia cattolica uni
te ». E' tuttavia da rilevarc la 
anaJogia di questo giudizio — 
sottoacritto do le organozza-
zioni *Got mit Uns* (cDio 
con noi»). Germania ovest; 
«Vniao CatoUco Lusitana > 

SaccrdoUil „ c « Guerrillas de 
Cristo Ken* (Spagna); « t'n-
;o/>ri CinlUi » e « C omit at o di 
rlifcsn dclld Cinlta lUtlmnn •>>, 
I td ia ; « Counti' pour I'unite de 
Vhglise ", Franeia; •& Mourp* 
ment Catholique» Ii<'lgio: 
«Sancti Micharlis Legio», 
Olanna; * Christos », Grecia — 
con la tesi sost.nuta sull'ulti-
mo numero de l.'O^servatore 
della Dnmcmca dall'autorevo-
le giorn.ilist,i vaticano FVderi-
co Alessandrini. 

Stamanc. si sono afx^rti in 
Vaticano i lavori del Sinodo 
straordmano dei V'evovi. Pao
lo \ 'I ha |)reion/iato alia *-e 
duta. sen/..i, tuttavia, prende 
re la parola. I«i prima rela/io-
ne, sugli <r aspetti dnttrinali 
della collcaiaUta », b stata te-
nuta rial cardinale Seper, Pre-
fetto della Cnnaregazione per 
la Dottrina della Fede. Egli 
ha affermato che c necessario 
« studiare nuore Jorme di re-
lazioni tra il Papa ed i vesco
vi *: cio, appunto. « si e tenia-
to di fare con Vistituzione del 
Sinodo, la enstituzinne delle 
Conference Episcopal!, la ri-
forma della Curia. 

« 11 modo migliore di usare 
la suprema potesta nella Chie
sa — ha concluso il cardinale 
Seper — salvando sia lunitd 
che la diversita, e quello di 
esercitare \a suprema potesta 
insieme con tl CoII#oio Eptaco-
poie, salva sempre per il Pa
pa la sua missione di Vicar\o 

(FortogaJle); eUermondad di Cristo • di Pastor* deth 

Chiesa Universale. 
« Quando il Papa (if)isce da 

solo non e separalo o staccato 
dal Collegio Episcopate; e non 
auisee neppure a name dealt 
altri Vescovi, a come delegato 
o Vicario del Collegio; ma aqi-
see a name e can la patetfa 
di Cristo, in quanto suo diretto 
ed immediato Vicario ». 

II relatore. cioe. ha espres
so la linea emersa nelle ulti
mo dichiarazioni paoline: si 
v uole « am mode rna re » la 
struttura di governo della chie
sa romana, associando parzial-
mente i vescovi alia dire/ione. 
ma sen/a intaccare il principio 
.iwtoritario del « pnmato » 
pontificio 

Sono intervenuti — dopo la 
costituzione. decisa da Paolo 
VI. di una Commissione inca-
ricata di approfondire le « que-
stioni controverse » che sara 
presiedtita dal cardinale Fcli-
ci — 11 « Padri sinodali *: il 
cardinale e Patriarca oriertale 
Meouchi (il quale ha fra l'al
tro proposto. sulla base della 
€ Lumen Gentium ». la costi
tuzione presso il Papa di un 
Sinodo permanente, dotato del-
reffettiva autorita di gover-
nare la chiesa): il cardinale 
austrialiano Gilroy (che ha 
perlato secondo un orienta-
mento nettamente conservato
re) ; il Primate della PoJonia 
Wysxynaki (arich'egli s'e schie-
rato in difeea della tradizione 
auteritaria ed ha snezzato una 
lancia contro il moltipUcaral 

<iei dibattiti c dtlle dijtussio-
ni in seno alia chiesa); il car
dinale jrcivescovo ril Monaco 
di Baviera Doepfner (die ha 
chiesto al Sinmlii di ' riaffer-
m.ire con precisione :1 pnnei-
pio della " collegi.ihta in senao 
stretto " •»); il Primate d'Olan
da Alfrink. uno dei piu autore-
voh esponenti deH'Kpiscopato 
<mno\atore > (egli ha nlevato 
che la reldzione presentaLi dal 
cardinale Seper. a ronfronto 
della prima parte, resa nota in 
preceden/.i. dello « schema », 
a suo avviso rn»n accettabil* 
<̂ per ID -ipirito prevalentemen-
te giundico ehe la |)on ade ». 
•ippare a.>sai migliore. sia 
- per la dottrina che espone. 
sia per lo spirito che la anl-
ma » ed lw proposto — e cio 
< c stato interpretato da alcu
ni ». nota U resoconto diffuao 
dall'ufficio stampa vaticano. 
conK' un rifiuto, da parte di 
Alfrink. dello « schema » gia 
elaborato dall'apposita Com
missione — che il dibattito si-
nodalo verta appunto sulla re-
lazione Seper. aniiche sulla 
ptima parte dello « schema »): 
il cardinale Cooray, arcive-
scovo di Colombo; il cardina 
le McCann. arcivescovo di Cit
ta del Capo: il cardinale Du
val, arcivescovo di Algeri; il 
cardinale Heenan. arcivescovo 
di Westminster il cardinal* 
afrkano Zoungrana. aroha> 
aoovo di Ouajadoufor: t ejm-
dinale Ruaai, ardveaceaw 
San Paolo <hl 


