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SOMALIA 
La crisi di una indipendenza 
ipotecata dal neocolonialismo 

Una vicenda politica tra corruzione e tribal if mo 
L'urgenza dei problemi reclamava il rinnovamento 

La Somalia e divenuta in-
dipendente il 1- lugho I960. 
dandosi una struttura repub 
blicana sulla base dell'unione 
delle ex-colonie italiana e in 
glese. Ma sulla sua bandiera ! nente. 

I tra tutti i paesi afncani — 
che pure tutti nsentono di 
questo dato - e qumdi una 

' delle condizioni econonrche 
j piii gracili di tutto il conti 

vi e una su-lla a cinque pun 
te. come segno della nvendi-
cazione all indipendenza di 
tre territon somali ancora ir-
redenti: la Somalia francese. 
una fetta (l'Ogaden • Haud) 
dell'Etiopia (per cui negli an 
ni scorsi vi fu l'inizio di un 
conflitto armato somalo-etio-
pico) e un piccolo territorio 
del Kenya. 

L'accesso all'indipendenza 
mise fine ad un lungo prolet-
torato inglese e alia domina-
zione coloniale italiana. tra-
dottasi poi, per un undicennio 
nel dopoguerra. in ammini-
strazione fiduciaria. Non si 
pud davvero dire che il ruolo 
dell'Italia — non alludiamo 
ovvtamente a quella fascists. 
ma quella dei governi demo-
cristiani — sia stato positivo. 
aia sul terreno politico che 
ni quello economico. 

A nove anni dall'accesso al-
I'indipendenza (e a venti dal-

Ne si pud dire che su! pia 
no politico le cose siano an 
date molto meglio. La proli-
ferazione dei partiti. a sfondo 
tribale. e stata una delle ca-
ratteristiche che ha impron-
tato di se tutta la vita poli
tica somala. Al momento del-
la indipendenza i partiti n-
conosciuti erano una quindi-
cina. Quanto basta per dare 
alia struttura politica somala 
— che in seguito assunse 
una fisionomia diversa ma 
non troppo — un connotato di 
clan (divenuto poi clientela). 
di legame intomo a interessi 
etnici e particolaristici. p;u 
che intorno a orientamenti 
ideali o pratici. di estrazione 
nazionale e socialc. Questo con 
notato lo si puo riscontrare 
in tutta la vicenda dei partiti 
somali fatta di scissioni e di 
naggregazioni. in cui 6 vera-
mente difficile intravedere 
un reale dibattito o scontro 

l'insediamento dell ' ammini-
ttrazione fiduciaria italiana) 
la Somalia non presenta an
cora alcuno spiraglio che fac-
cia intravedere non diciamo 
la possibility di fuoriuscita 
dalle condizioni di sottosvilup-
po. ma neanche nessun atto. 
sia pure lieve. di rottura o di 
polemica con le pesanti ipote-
che coloniali e neocoloniali 
che dominano tutta la sua vi
ta economico-sociale. Estesa 
su un vasto territorio di 600 
mila km quadrati. la sua prin
c i p a l risorsa rimane ancor 
oggi la pastorizia (49 milioni 
di capi. circa 10 per abitan-
te). Le sue terre piu fertili so-
no ancora nelle mani di ristret 
ti gruppi feudali e dei coloni 
epropei. Le sue risorse minera-
rie. per altro non rilevanti. 
sono nelle mani di compagnie 
straniere. e cosi tutta I'atti-
vita commerciale di un qual-
che rilievo interna e estera. 
Monocoltura (prodnzione del
le banane per l'esportazione). 
mercato di bcni improduttivi. 
investimenti stranieri a fSni 
privati sono i connotati essen-
liali di una economia che co-
•tringe le masse popolari a 
vivere in condizioni di mise 
ria assoluta. II risultato finale 
e che la Somalia ha uno dei 
deficit di bilancio piu alti 

politico, a vantaggio di pro 
fondi fenomeni di corruzione, 
di trasformismo continue del 
ceto politico e dei diversi 
schieramenti. 

Solo negli ultimi tempi, co
me vedremo subito, erano ve 
nuti enucleandosi uno scon
tro piii corposo e una dialet-
tica piu reale, che a ridosso 
di una condizione estrema-
mente critica cominciavano 
a chiamare in causa scelte piii 
chiare e decise 

In realta a voler guardare 
la storia politica somala di 
quest'ultimo decennio si pre 
senta un panorama mediocre 
e privo di ogni mordente na 
zionalista e nazionale. con una 
netta prevalenza di moth I per-
sonali interni a gruppi diri 
genti gia prigionieri di intc 
ressi privilegiati e gia par 
tecipi, sia pure in modo del 
tutto subalterno. delle ope-
razioni neocoloniali. La Lega 

CASA fITTI E URBANISTICA 

menti di pressione a favore 
di qvK'sto o quel clan politico. 
senza che \ i sia traccia di 
confhtti programmatici reali. 
Puo essere significativo che 
il pnmo ministro deposto. 
Mohamed Ibrahim Egal, mem-
bro della Somali National Con
gress. sia diienuto leader (ca-
nca statutaria che conferisee 
poteri eccezionali, quali la no 
mina del segretario genera le) 
della Lega dei giovani somali. 
nel corso del Congresso stra 
ordinario del 1968. 

Nel corso delle piii recent 1 
elezioni (mano 1968) — te-
nutesi con una legge maggio-
ritaria tipo legge-truffa ita
liana del 1953 — la competi 
zione elettorale ha visto di 
nuovo in gara gli oltre qum-
dici partiti. 

Oltre ai quattro partiti gia j 
ricordati. concur re\ a no il Par
tito costituzionale indipenden 
te somalo. il Partito rivoluzio 
nario socialista operaw, la 
I nione democrattca somala 
eccetera. Quest'ultima e (a 
emanazione delle ah sinistre 
della Lega della Grande So
malia. della Somali National 
League e dell'United Somali 
Party, fusesi nel febbraio del 
1962. ed esprimenti 1'arco del
le forze progressiste esistenti 
in Somalia lil Partito rirolu 
zumario socialista operaio. e 
in effetti un piccolo gruppo di 
scarso peso). 

Fu grazie a questa concen 
trazione di forze democratiche 
e progressiste - per altro non 
omogenee — che Ali Scerma-
ke. il presidente assassinato, 
arrivo al vertice dello Stato, 
portandovi in qualche misura 
un'aria nuova sul piano in-
terno. dove i risultati furono 
pero assai scarsi se non nel 
senso di un ancoraggio delle 
forze politicise a una discus 
stone politica piu spessa sulle 
scelte generali. sugli orienta-
menti e le linee di un rinno
vamento di tutta la vita po 
litica somala. Mentre sul piano 
internazionale le novita furono 
piu rilevanti. in senso neutra
lists e di distacco da una li-
nea supinamente filo-occiden-
tale, anche se con ambiguita 
non trascurabili. E non a ca-
so le elezioni avevano visto 
un caln della influenza dei 
Giovani somali — il partito 
die ha rappresentato piu com-
piutamente tutti i vizi della 
politica somala con la per-
dita di 10 deputati 

Dopo le elezioni lo scontro 
politico si era riacceso tra 
un presidente della Repubbli 
ca che intendeva perseguire 
una linea neutralista e un primn 
ministro (Egal) che perseguiva 

invece una politica apertamentc 
filo occidentale, arrivando per 
sino - caso unico tra gli stessi 
regimi moderati africani -
a pronunciare parole di ri 
guardo per il regime razzista 
della Rhodesia, infine a venti 
larc in colloqui con ministn 
italiani una rottura degli ac 
cordi economici — per altro 
non rilevantissimi — con i 
paesi socialisti. La crisi era 
neII"aria. e cominciava a mor 
dere nel vivo degli schiera 
mpnti politici, con una pres 
sione non solo oggetti\a dellp 
cose e dei problemi divenuti 
ormai esplosivi L'assassinio di 

dei giovani somali. il partito i Scrrmake r stato il primn se 
che ha sempre detenuto e tut-
tora dotiene la maggioranza 
relativa. e passato attrawrso 
tre scissioni (1958, 1963. 1968). 
proliferando una Lega dplla 
grande Somalia, un Somali 
National Congress (dhenuto 
poi Somali Socialist Congress) 
e un Movimento Popolare rfi 
Azione Democratica. che sono 
stati soltanto altrettanti stru-

fr\n evidente di questa cri<;i 
I I cilpo di Stato. effettn;<'n 
riairpsercito e dalla n'/lva 
- due orpanismi cho per for 
ma7inne base <;oria1p. orien 
famenti deM'uffirialifA aveva 
no nr"a realti roncrota dplla 
*>o:TiaIia ^efiiitn linpo diver 
genti — f> il .•.econdo 

r. I. 

Inchiesta nei diversi paesi d'Europa su un problema scottante per I'ltalia 

Le auto distruggeranno Londra 
I «pendolari » della City — Si progetta la costruzione di un'immensa « scatola » di circonvallazione, una 
« gabbia » che costera 1260 miliardi di lire e che rischiera di soffocare la capitale pantando tutto sulla 
motorizzazione privata a spese dei trasporti pubblici — Le critiche del « Times » e del « Guardian » 

TORINO: POUZIOTTI 
CONTRO IL «LIVING» 

10HINO - II dirtttore del T«atro Alfltn c la 
pcliiia hanno tentato di bloccare, nella aua fast 
conclusiva, il nuovo ipattacolo dal Living Theater, 
IMradise n<m. dl cui tl • data qui, I'altra ura , 
la < prima » Italiana. Paradise now e incentrato 
%\i\ tema della liberie, • proprio per quetto, dal 
Feitival di AvionotM agll $ta)i Uniti, ha gia in-
contrato la rabbiou oppetlzione delle font re-
prenivt. Poce oil re la meuanotte, terminal* la 
€ rappresentazlonc» In *en*» ttretlo, gli attorl 
della Compagnla americana, diretta da Julian 
Beck a Judith Mallna, hanno aperto quel « col-

loquio • col pubbllco, che e nelle loro tradizioni. 
Ma II dl ret tore delCAIfieri ha fatto tpegnere le 
lucl «, poiche interpret e giovani ipettatori con-
tinuavano nonoktante tutto a dlalogare, ha chle-
»to I'intervento dei pollziotti; quetti, a decine, 
sono entrati nella u la , poi hanno dovuto la-
sciarla per le energiche proteite lutcitate dalla 
loro Indebita Intrutione. Comunque la polizia ha 
ifruttato I' Incident* per imporre I' interruzione 
delle replich*. NELLA FOTO. attori e ipettatori 
c coinvolti » nello speHacoio. 

Era rispiratore e il cantore della « beat generation » 

E' morto lo scrittore Jack Kerouac 
La mortc lo ha colto a 47 anni nell'ospedale di Saint Petersburg in Florida • La fortuna in Italia 

dei suoi romanzi, da «Sulla strada» ai «Softerranei di San Francisco* 

(Florida), 21. 
Jack Kerouac. considerato 

il primo scrittore della beat 
generation, e morto oggi al 
l'eta di quarantasette anni 
(era nato a Lowell, nel Massa-
chussetts. nel 1922) neU'o»pe-
daie di Saint Petersburg, in 
Florida, in seguito a una emor 
ragia. 

Aveva Quarantasette anni, 
ma da molto tempo Vautore 
dt On the road e dt The sub 
terraneaiis era U capo rico-
notciuto della letteratura beat 
t pontefice di quella beat ge 
Deration che aveva dettato a 
motto parte dei giovani degli 
anni cn« succedettero imme-
diatamente alia guerra fredda, 
le regole dt una vita di prote-
ttaria tregolatezza. 

I beat e gli hipsters, i « nati 
ttanchi > « i < drifts » della 

del Pacifico (ti parld 

anche di « scuola di San Fran 
Cisco i), popolano i libn di 
questo scrittore fedele a se 
stesso fino a morire come un 
proprio personoooio. 

Bersagliati dai benpen-
sanli di tutto il mondo. in-
visi alia societa che li ospi-
lava con ben sopportato /a-
stidio, i giovani sregolati 
che poi trovaiono ospitalita 
anche nelle capitali d'Euro
pa, riuscirono tuttavia a 
manifestare I'insofferenza di 
un mondo nuovo che cresce 
va sulle rovine del vecchio. 
Alia quiete piccolo-borghese 
dell'americano medio e del 
Veuropeo medio, all'uomo 
eroico, essi opposero la lo
ro irreavietudine e la loro 
stanchezza. Oggi, la beat 
generation e anch'etsa tra-
montata, e i giovani hanno 
scelto di nuovo la via della 
lotta. 

Jack Kerouac c stato, co
me AI t? detto, I'Omero de
gli hipsters. Li ha cantati in 
Dean Mortarty, il maggior 
personaggio di On the road, 
e nelle figure che popolano 
I sotterranei di San Franci
sco: essi si muovono non gia 
nel loro vuoto interiore ma nel 
vuota di un mondo che li per-
seguita per che * irregolari >. 
perche trasgressori della nor
ma piccolo-borghese ed eroica. 

Al decoro di una casa essi 
preferiscono la vita nomade. 
le strode, i caffe, al successo 
preferiscono la sconfitta e la 
rinunzia, alia tusione tranquil 
la del mondo oppongono tutte 
le forme di conoscema possi-
bili offerie dalla droga e dalle 
esperienze setsuali contro la 
morale corrente: romantki, 
preferitcono la notte al pior-
no. n jau offre il modello 
per i loro discorti le p*r la tfiorare la maniera 

prosa di Kerouac, cui tuffana 
non f estranea la scrittura 
automaUca dei surrealist!). 
La ricerca dei personaggi di 
Kerouac c la siessa di sem
pre: una inattingibile pienez 
za di vita, al di la dei Iimiti 
e delle conoscenze comuni. 

The town and the City (*La 
cittd e la metropoli) usci nel 
1950. ma in Italia fu pubbli 
cato soltanto died anm dopo. 
On the road' uscito a New 
York nel 1957 fu tradotto in 
italiano e pubblicato nel 1959; 
The subterraneans, pubblicato 
nel 1958, usci in italiano due 
anni dopo con il titolo I sotter
ranei di Sa?i Francisco. Se-
guirono The Dharma Bums. 
Mexico City. Blues, Doctor 
Sax fino al recente Tristessa. 
Scrittore autentieo, di forte 
vena. Kerouac nelle sue uiti-
me opere aveva cominciato a 

Dal aTOitro cormpoadente 
LONDRA. ottobre. 

L'na selva di grattacieh e 
un nodo scorsoio di autostra-
de attorno: sara questo il 
grigio panorama che il pros 
simo decennio riserva a Ltm-
dra? II centro cittadino diver-
ra sempre p»u un'esclusi-
va destinazione logistica dei 
c pendolari »: impiegati al 
mattino. consumatori del trat 
tenimento alia sera? A cosa 
portera quella razionahzza 
none delle strutture metri) 
politane etie va emergendo 
da una convene di proposte 
settoriali amalgamate sotto il 
segno delta casualita e in ul
tima analisi dirette dall'ege 
monia d°ll'interesse privatn? 
Si tratta di gros.se questioni 
II tono drammatico con cui 
esse sono poste dagli stessi 
esperti inglesi sottmtende da 
un lato la perenne minaccia 
del «mercato hbero » e dal 
Taltro I'urgenza di regolars 
la tumultuosa espansione in 
corso. C'e infatti il pericolo 
che anche il miglior piano 
globale venga risucchiato e 
flnisca per essere nient'altro 
che un semphce strumento 
del « cao.s orgamyzato ». No 
nostante il suo aspetto ordi-
nato la capitale inglese sta 
rapidamente raggiungendo il 
punto di saturazione. II pro
blema n. ) e quello del trtif 
fico. 

La popolazione urbana re 
gistra un rapido declino. Al 
tempo ste.sso cresce il nume 
ro degli u.Tici in citta. Que 
sto signinca che una sempre 
maggiore quantita di persone 
deve viaggiare avanti e in-
dietro dai sobborghi ogni 
giorno. La rete delle comuni-
cazioni pubbliche esistente 
(treno. sotterranea, autobus) 
e ormai incapace di soddi-
sfare l'andamento della do-
manda. Piii di un pnjgetto 
commerciale e stato bocciato 
dalle autorita comunali e re 
ginnah proprio per queste 
ragioni. Un esempio clamoro 
ro e quello del « piu grande 
hotel d'Europa > (2.(HK) ca-
mere, oltre cento metri d'al-
t?zza> che avrebbe dovuto 
sorgere ad Ashburn Place 
presso I'Air Terminal della 
BEA. L' attigua Cromwell 
Road, unico sbocco dal cen
tro verso Ovest, gia oberata 
di auto in ogni ora del gior
no, non sarebbe stata in gra-
do di sopportare I'eccedenza 
di traffico. II prospettato al-
bergo era un «mostro» che 
conveniva solo alia proprie
ty privata per il massimo 
sfruttamento dell'area dispo-
nibile. 

Ma le ronseguenxe per la 
collettivita potevano essere 
disastrose. La decision?, una 
volta tanto. e andala a van 
taggio dei diritti di quest'ul
tima. In molti casi — ovvia-
mente - non e cosi. Altre 
«aberrazioni » nascono un 
po' dovunque: il rendimento 
del capitale la vince su ogni 
criterio urbanistico. C'c sem
pre modo di strappare licen-
ze e permessi con la propa 
ganda, la pressione. la per 
suasione del potere e del da 
naro. 

Dopo anni di studio il Grea 
ter lAtndnn Council Cautonta 
regionale che coordina 1'atti-
vita dei 32 comuni londinesi 
sul terreno della piani/irazio 
n? generale) ha deciso di tn-
vestire tutte le risorse disi>o 
nibili nella costruzinno di un 
anello di autostrade giganti 
attorno alia citta. O meglio: 
il quadrangolo di scorrimon-
to si mstallera tra il centro 
vero e proprio (con un dia-
metro di una ventina di chi-
lometri) e l'inizio delle ster-
minate zone suburbane rac 
chiuse entro la piu ampia 
circonTerenza (diametro di 90 
km. circa) orlata dalla c cin-
tura verde » esterna. 

II progetto e stato sopran-
nominato * the Box »: un'im-
mensa « scatola * di circon-
vallazione, una « gabbia > con 
un nastro motonstieo a 6 od 
8 corsie. soprapassaggi. rar-
cordi. tunn?Is e strade ra 
dianti i orbitali » per I'attra 
versamento della citta. Co->te 
ra lincredibile ciTra di 1.2fiO 
miliardi in lire italiane. Ci 
vorranno l.j anni per •! suo 
completamento. Monopoliz/era 
I'mtera pianiticazione del traf-
Hco. Sara qumdi una solu 
zione univoca per un proble 
ma delicato e multiforme. 
Per alcuni si tratta di una 
seelta autoritana e parziale 
Secondo i suoi numerosi cri-
tici il «Box * soffochera in 
una stretta mortale lespan-
sione dei movimenti naturali 
della vita cittadma, umiliera 
I'esistenza privata e abbasse 
ra ancor piu il tono d?lla vi
ta consociata del cittadino 
londinese. Dimostrera dertni 
tivamente che cosa accade in 
tocalita dove praticamente 
ogni esigenza urbanislica e 
stata subordinata aU'imperio 
dell'auto e alia dittatura del
la strada. 

II piano del GLC (che per 
la prima volta in 50 anni e 
passato sotto la gestkme dei 
conaervatori) non da la mini

ma considerazione alia rete 
dei trasporti pubblici Con 
somme innnitamente piu mo 
deste si potrebbe arncchire 
la tela d?lle linee sotterranee. 
L'L'nderground e piii rapida. 
piu comofJa e meno ctwtosa 
di qualunque me/zo di super
fine. Inoltre (e questo e il 
punto cruciale) non mangia 
terreno, non interferisce con 
altre attivita della riopolazio 
ne. non sciupa il panorama. 

Una maggioranza dell'opi-
nione pubblica e ben coscien-
te delle implicaziom del pro
getto. della contraddittoria 
* ideologia » che ne sta alia 
base, dello spreco e dell? 
sofferenze che comporta la 
sua stessa realizzaz'one. Ma 
tutte le proteste sono fino ad 
oggi risuhate inutili. II che i% 

anche un ulteriore modo di 
rieonoscere quanto sia impo-
tente. sulle questioni di Ton 
do, il tipo di democrazia rap-
presentativa esistento. 1^ mo-
tivata opposizione al « Box •> 
non tro\a i canah effettivi 
per esprim?rsj. Che cosa si-
gnifica per la popolazione lon
dinese la costruzione della 
super motorway c presto det 
to. Sono oltre 15 mila !e sin-
gole abitazioni che dovranno 
essere abbattute per far po-
sto al nuovo serpente d'asfal-
to Quante le persons che do 
vranno sloggiare? 30-50 mila? 
K quanti sono quelli die, pur 
rimanendo. vedranno aumen 
tare il disagio (rumore, vi 
brazioni. esalazionii mentre 
subiranno una drastica dimi-
nuzione del valore della lorn 
propnt'ta a contatto con la 
mnstodontica circolarc? 

II GLC e stato costretto a 
promettere l'erezione di spe-
ciali schermi protettivi. bar-
riere anti rumore, doppie fi-
nestre, ecc. Una meta della 
somma totals verra poi im-
piegata in opere di risana-
mento (paicln. centri sporti-
vi e di ricreazione) nel ten-
tativo di riportare il verde e 
la vita laddove le corsie del
l'auto avranno prodotto mo 
notonia architettnnica, inna-
turale d?solazione e frustra-
zione psicologica. Quel che 
avverra e che — data Tenor-
mita della cifra in questio-
ne — il GLC dedichera i fon
di immediatamente disponibi-

h ail'autostrada e le infra
structure di « recupero * st 
faranno att?ndere per decen-
ni, 

Londra come Ix>s Angeles. 
dunque? E' quello che molti 
temono. Per adoperare le de-
finizioni di Lewis Mumford. 
la prospettiva piu n?ra e che 
alia « devastazione urbana > 
di una localita da dove la 
gente che ha potuto e fuggi-
ta, si aggiunga il « caos stan-
dardizzato - di una titanica 
City fitta di grattacieh. men
tre «i divoraton dello spa-
zio > sono mdaffarati ad eri-
gere una soffocante cintura 
stradale attorno a quella ch« 
una volta era la citta. Pre-
visioni p3ssimistiche? N'on 
troppo. se lo stesso Times • 
il Guardian hanno in piu di 
una occdsi me recepito nei lo
ro editoriah gh argomentati 
niotu i d'opposizione al pro
getto del GLC. L'urrlcio stu-
di di questo ha addirittura 
contraddetto i suoi capi poli
tici quando ha dimostrato in 
un rapporto ufflciale che il 
" super-Box» non servira 
n?mmeno a risolvere il suo 
obbiettivo base: la congestio-
ne del traffico. 

La decentralizzazione sem-
bra essere l'unica risposta 
valida. Secondo calcoli atten-
dibili. si pensa che mezzo mi-
lione di lavoraton e di impia-
gati (su un totale di 1 milio-
ne e .'WO mila nella londra 
centrale) dovranno essere tra-
sferiti fnon citta se non si 
vuole l'irrimediabile rovina 
di questa. Kcco tl formida-
bile compito che. a Ix>ndra 
com? negli altri grossi centri 
inglesi, sta davanti agli ur-
banisti. agli organi della pia
niticazione locale e al gover-
no. Fino ad oggi la superfl-
ciale t organ izzazione del 
caos plurahstico > e bastata 
a mascherare la lunga ago-
nia delle citta. Ora queste — 
nelle parole di uno speciali
s t — sono minacciate di 
morte. II problema non ac-
cetta piu mezze misure. La 
soluzione deve essere radi
ca l s 

Antonio Bronda 
Fine, I'artieolo precedent* 
e stato pubblicato il tl 
ottobre. 

Sinodo: oggi il voto 

Resta il «primato> 
ma i vescovi 

chiedono piii potere 
Queste le indicazioni piu significative emerse 
dal lavoro preparatorio — I document! rece-

piranno la voce delle Chiese locali ? 

Con l'assemblea plenana di 
ocRi, il Sinodo episcopate entra 
nella sua fase decisis a: spetta 
ai IMdri votare per appello no 
minale (chi preferisce il vyto 
segreto puo farlo utiliz<tando 
una scheda speciale) sulla par
te dottrmalc finora di.scussa e 
sulla quale esistono. ormai, l 
paren dei no\e circuli mmores 
o gruppi di lavoro. Non si vota 
il documento ne) suo comples-
so, in quanto su> van punti di 
esso I padn dovranno presen-
tarc l propri suggerimenti di 
modifiche sia verbalmente che 
per iscritto. Sara compito. poi, 
di una speciale commtssione 
esaminare le vane proposte e 
i \oti espressi per fare un com
pute) dei risultati, i quali sa-
ranno sottoposti all'esame stes
so dell'assemblea. 

Desidenamo percid menzio-
nare solo le indicazioni piu si
gnificative emerse dal lavoro 
dei circuit mmores. Come si sa. 
lo schema preparato dalla se-
grctena del Sinodo in collabo 
ra îone con la Curia era stato 
messo da parte. Si e quindi 
partiti dalla rela/ione del card 
Scpcr. che ave\a gia cercato 
di recepire, sia pure nei Iimiti. 
le proposte e It? osservaziotu 
drlle vane eonferenze episco
pal:. 

l„i magKioranza dei padn — 
e gli onentamenti emersi dai 
circuli mmores l'hanno confer-
mato — si era gia espressa a 
fa\ore di un approfondimento 
della relatione Seper. alia qua
le si nmproverava che. mal-
grado un certo sforzo. non met-
teva nella giusta luce il ruo
lo della collegialita nel gover-
no della Chiesa con il Papa. 

Nessuno ha detto che biao-
gna abohre il primato pontifi 
cio, che anzi deve rimanere co
me segno di unita. ma il po
tere che da esso promana va 
esercitato non piu indipanden-
temente dai vescovi, ma um-
tamente a quest) ultimi. Anzi 
— cio e detto nelle proposte 
soprattutto dei gruppi di lin
gua inglese, tedesca. francese. 
ispano-portogheae. latin* — nel
le questioni di grand* impor-
tanza nella vita della China, 
si propone che il Papa inter-
pelii preventivament* 1* confe-

ren/e episcopali. Quanto e av-
\enuto con l'enciclica Humana* 
Vitoe — ha detto il card. Dear-
den relatoro del gruppo di lin
gua mgle*c — non deve pin 
npetersi. 

Nel sottohneare la funzione 
della collegialita possiamo di
re che se I gruppi di lingua in
glese, ispano portoghese. latina. 
tedesca hanno fatto delle pro
poste piii a\an/ate (sostenuti m 
questo dalle Chiese oriental!). 
il gruppo francese si e colloca-
to in una posiZione mediana, 
nconoscendo la indispensable 
collaborazione dello Episcopato 
con il Papa nelle maggion de* 
cisioni, ma senza che cio co-
stituisca o rappresenti un im-
pegno vincolante per il Papa. 
l-a relazione di monsignor NI-
codemo per il gruppo italiano. 
pur assegnando alia colle
gialita compit; importanti. tutta 
via si preoccupa di definire il 
Papa come capo del Collegio 
nel sensn che quest'ultimo gh 
e suhordin-jto. 

Tra le altre proposte miran-
ti a renders, ormai. come por-
manente 1 utituto del Sinodo. 
\a detto che prevalgono quel
le die chiedono che l'assemblea 
s.noda'.e si nunisca ogni due 
anni, saho a stabihrne il ca-
rattere ordinario o straordina-
no: che l'attuale segretena del 
Sinodo si trasformi in un uffl-
cio di segretena permanente a 
carattere autonomo con il com
pito di fare da costante colle-
gamento tra vescovi e Papa. 
tra vescovi e dicasteri ecclesia-
stici. Sono risultate anche pre
valent) le proposte che chiedo
no una ultertore lnternalizxatio-
ne della Curia, la quale - vie-
ne detto - deve divenire sem
pre p;u un organismo esecutivo-

Va pure registrata una pro-
posta del card. Suenens. che 
perd non sara oggetto di di-
scussione. perche il Papa van-
fa eletto non piu dai soU car
dinal] ma anche con la parta-
cipaiione dei vescovi. 

Posstamo dire che da 
sto primo round del Stnode 
voce del)* Cbieaa locali 
fatta aboastanta 
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