
P A G * 1 4 / domenica 8 maggio 1966 

Quasta pagina, cha *l pubbllca egnl domanka, • dadkata «l collequlo con 
tutli I lattorl dell'Unita Con aata II nostro fllornala Intends ampllara. arrkchlro 
a pracliara I taml dal tuo dialogo quotldlano con II pubbllco. gia largamanla 
trattato nalla rubrlca « Lettara all'Unlta ». Nall'lnvllara lutll I letlorl a tcrlverd 

a a farcl tcrlvara, su qualtlasl argomanta, par astandara ad approfondlra Mmpra 
piu II lagama dall'Unita con ('opinion* pubbllca damocralka. asortlamo, contanv 
poranaamenta. alia brevlla G cle al flna dl parmallara la pubbllcailon* delta 
magglore quantita possibile dl (altera a rlsposta. 

U R S S e Vaticano I ' comunistv i divorzio 
risponde GIUSEPPE BOFFA 

Cara a Unita », ho avuto una dlscuislone con alcunl amlcl dopo I'incontro dl Gromlko 
col Papa, Alcunl sostenevano che I sovietlcl avevano camblalo llnea verso I caltollcl. A me 
non sembra glusto. Vorrel conoscere il vostro parere. Grazle. 

ENRICO MARTINI (Roma) 

Nei died giorni che sono or-
mai trascorsi dalla visita di 
Gromiko a Paolo VI 1'avveni-
mento ha suscitato una lunga 
catena di comment! quasi in 
tutto il mondo II fatto in se 
era degno del massimo interes 
se. Tutti lo hanno rilevato. 
Formalmente — se non sostan-
zialmente. perchd vi era stato 
il precedente dell'incontro di 
Agiubei. allora direttore delle 
« Isvestia » con Giovanni XXIII 
— era la prima volta che un 
rappresentante ufficiale del go-
verno di Mosca veniva accolto 
in Vaticano 

Non era perd la prima volta 
che si avevano contatti fra lo 
Stato sovietico e il centra del 
mondo cattolico. Rapporti uffi 
ciali — e vero — non ve ne 
sono mai stati. Alia vigilia del 
recente incontro « Le Monde > 
a Parigi non solo ricordava 
tuttavia i colloqui che si ebbero 
a suo tempo — nel '22 e nel 
'24 — fra Cicerin e il cardinal 
Gasparri. allora segretario di 
Stato, o fra Litvinov e I'allora 
monsignor Pacelli, ma evocava 
anche un episodio. molto meno 
conosciuto. su cui si hanno an 
cora adesso ben poche infor-
mazioni: i negoziati segreti che . 
su iniziativa sovietica. si sa-
rebbero svolti per due anni fra 
Mosca e il Vaticano a partire 
dal 1945. 

Non 6 da oggi quindi che a 
Mosca si prospetta l'eventuali-
ta di un rapporto con il vertice 
della chiesa cattolica. Gli osta-
coli che si sono frapposti in 
passato all'attuazione di qual-
siasi progetto del genere sono 
fin troppo noti. Nel territorio 
dell'URSS prima della guerra 
i cattolici erano solo una mino-
ranza estremamente esigua. 
non esistendo entro i confini di 
allora regioni con popolazione 
cattolica. La modifica delle pre-
giudiziali ideologiche che in 
quel periodo. e ancora negli an 
ni successiu. esislevano pure 
nell'URSS. non era d'altra par
te facilitate dairatteggiamento 
di totale condanna che la Chie
sa cattolica aveva sempre man-
tenuto nei confronti del mondo 
sovietico: non era certo all'epo-
ca delle scomuniche che un 
dialogo poteva essere aperto. 

Esattamente dieci anni fa. 
nel maggio 1956, durante un 
viaggio nelle repubbliche balti 
che dell'Unione Sovietica. ebbi 
occasione di mtervistare a Vil-
nus per * l'Unita > il vescovo 
Jjtuano Majelis. La Lituania e 
ancora oggi la sola repubblica 
dell'Unione a netta preponde 
ran/a cattolica. Era la prima 
volta nel dopoguerra che un 
giornalista occidentale incon-
trava un alto dignitario della 
chiesa di quel paese. Mons. 
Majelis mi disse allora: «Se 
volete un'opinione personale. vi 
dirt come io pensi che nel fu
ture anche i rapporti fra lo 
Stato sovietico e il Vaticano, 
per via concordataria o altra. 
potranno essere regolati >. In 
Italia queU'affermazione. che 
allora poteva effettivamente 
aembrare troppo ottimistica. fu 
acartata come assolutamente 
priva di fondamento da auto-
revoli organi di stampa catto
lici. 

Un terreno 
d'inconUo 

Ancora oggi non so quali 
fossero le informazioni o le im-
pressioni su cui il vescovo Ma
jelis. che era stato nominato 
dal Papa solo un anno prima. 
fondasse quel parere. H fatto e 
che poco piu di due anni dopo 
cominciava a delinearsi un pos-
sibile terreno di incontro — 
cioe non solo di contatto diplo 
matico. ma di exentuale colla-
borazione — fra lo Stato sovie
tico e il Vaticano. E* lo stesso 
terreno che ancora durante la 
sua conferenza stampa a Roma 
Gromiko indicava come il cam-
po assai vasto in cui poteva 
realizzarsi una piu stretta re-
lazione fra Mosca e il centro 
della Chiesa cattolica: la lotta 
per la distensione e per la pace. 

NeUURSS la scoperta di 
questa possibile zona di in 
contro era stata favorita dal 
XX congresso del PCUS e dal 
la coerenza con cui esso aveva 
posto la difesa della pace al 
centro di tulta la politics so 
vietica nel mondo. A queste 
posizioni si era fiiunti attra-
verso discussioni che non era-
no ancora finite e che avreb-
bero avuto piu tardi altri pn> 
langamenti nel moviroento co-
Aunista intemazionale. Credo 
aja giusto pensare che le idee 
•Uborate allora dai comuni-
m Maliaa - a da TogliatU 

in particolare — abbiano a-
vuto il loro peso anche nclla 
evoluzione del problema. 

Era stato proprio Togliatti 
— non si pud dimenticarlo — 
il primo che aveva segnalato 
nel 1954 come I'azione per la 
pace dovesse essere lo storico 
terreno di cooperazione fra 
mondo comunista e mondo 
cattolico e come questa coo
perazione fosse necessaria e 
possibile. Lo aveva affermato 
dopo avere analizzato come la 
apparizione delle nuove armi 
avesse modificato il carattere 
stesso del pericolo rappresen-
tato da una guerra mondiale. 
fino a fame una minaccia per 
le stesse sorti della civilta u-

inana Pochi anni dopo questo 
giudizio sarebbe stato corrente 
anche a Mosca. Allora tuttavia 
esso incontrava una certa op-
posizione: la « Pravda » infat-
ti lo criticava esplicitamente 
in un suo articolo. D XX con
gresso acceler6 1'evoluzione 
del pensiero politico sovietico 
su questo punto. 

Vinfluenza 
di Giovanni XXIII 
Nei confronti del Vaticano 

I'atteggiamento sovietico si 
fece sempre piu aperto a una 
possibilita di contatto soprat-
tutto durante il pontificato di 
Giovanni XXIII Chi era a Mo 
sea nel giugno '0*3 sa benis-
simo come la morte del papa 
vi fosse accolta da un senti-
mento dl vero cordoglio. che 
era ufficiale e popolare ad un 
tempo, come mai se ne erano 
avuti per il capo di una reli-
gione. Quella che i nuovi orien 
tamenti impressi alia azione 
vaticana da papa Roncalli a-
vevano rivelato ai sovietici era 
la possibilita di trovare al 
centro della chiesa cattolica un 
interlocutore con cui sarebbe 
stato possibile intendersi Gra 
zie a quel papa, il Vaticano 
cess6 di essere a Mosca solo 

imperialistica, e degli slogan 
della « guerra fredda » antiso 
vietica 

Da quel momento I'eventua-
lita di un avvicinamento non e 
mai stata persa di vista nel
l'URSS. Tutto ci6 che e ac-
caduto in Vaticano e stato se-
guito con interesse. L'elezione 
di Paolo VI suscitd a Mosca 
— come altrove. del resto — 
commenti prudenti: cosl pure 
si fu cnuti nel giudicare lo 
svolgersi del Concilio Quando 
il nuovo papa si reed all'ONU 
e vi tenne il suo discorso. la 
reazione sovietica. sia sul no 
sto. con Gromiko. sia a Mosca. 
sulla stampa. fu perd imme 
diatamente positiva. Tutto I'at 
tepgiamento dei dirigenti del
l'URSS in questi ultimi anni 
sta ad indicare come si sia 
ben decisi a Mosca a non la-
sciar passare senza risposta 
nessun atto positivo che ven-
ga compiuto dalla chiesa cat
tolica. 

D'altra parte, le iniziative 
prese da altri settori del movi-
mento comunista per una col-
laborazione con i cattolici han
no avuto e avranno il loro pe
so La stampa pin attenta. an 
che al di fuori dell'Italia. ha 
creduto necessario ricordare. 
nei suoi commenti sulla visita 
vaticana del ministro degli e-
steri sovietico. le parole pro-
nunciate da Longo al 23° con
gresso del PCUS. per segna-
lare come il PCI concepisca 
quella collaborazione non co
me un momento della sua tat-
tica. ma come un indirizzo 
stabile della sua lotta per la 
costruzione di una societa 
nuova. 

Molto dipendera dalle capa 
cita che avranno la chiesa 
e i movimenti politici che ad 
essa sono legati di scindere le 
loro posizioni da quelle del 
I'anticomunismo e dalla con-
servazione sociale. Nel mon 
do cattolico il dibattito e aper 
to. Le resistenze al nuovo so
no molte. L'evoluzione che vi 

quello che inevitabilmente era j e stata in questi anni non e 
stato in prccedenza: una for- perd passata inosservata. ma 
za ideologica a presidio della ha avuto positive ripercussio-
politica « occidentale », cioe ' ni anche a Mosca. 

e il progetto Fortuna 
risponde GIGLIA TEDESCO 

Cara « Unita », scrlvlamo al Suo glornale, pur non condivldendone I prlncipl a cui s'ispira 
pregandola dl pubbllcare quanto segue. 

Slamo una declna dl donne cattoliche che desideriamo occuparcl dell'argomenlo del di
vorzio, oggetto dl un progetto dl legge dell'on Fortuna, presentato alia Camera del deputatl 
per essere discusso nel mese dl maggio ed oggetto di protests dei clrcoll cattolici. 

Orbene, noi, donne fervidamente credent!, spose tutte da oltre died anni dl matrimonio 
tellce e per tale motivo indissolubile, dichlarlamo di essere favorevoli al progetto del divorzio 
per I'esperienza che ne abblamo e perche ritenlamo che In nome di Dio non possa essere 
dichiarato indlssotubile un matrimonio mat riuscito che costituisce causa dl sltuazlonl pecca-
mlnose e spesso anche tragiche. appunto per I'indissolubilita del matrimonio. voluta dal 
Concilio Vaticano. 

I nostrl frateill cattolici hanno mai misurato le conseguenze del loro antidivorzlsmo? SI 
serve Dio, domandiamo loro, servendosi del Suo venerato nome per votere cl6 che alia co-
scienza religlosa ripugna nelle conseguenze che ne derlvano dall'indissolubllita? 

La forma del sacramento non deve uccldere la sostanzal Esso fu proclamato In tempi e 
sltuazlonl diversi. Oggi II divorzio concesso dai gludlcl per estreme necesslta. non e contro 
Dio, ma serve Dio. 

Ed una domanda ancora: perchd nel Belglo cattolico e consentito II divorzio e in Italia, no? 
Grazle per I'ospltalita. 

DM. . EA.. C.A.. MN.. N.C.. 
J F.. SP.. AJC. ST.. ML. 

(Reaoto Calabria) 
Cara • Unita », sono separato di fatto da mia moglie da 16 anni e da 15 legalmente Ho 

letto sull'« Unlla • che In questi giorni andra In discusslone In Commlsstone II progetto 
Fortuna per II divorzio. Ho letto anche. su « Vie Nuove ». dl una tavola rotonda sul progetto 
per la rlforma del dlritto di famiglla che I compagnl Longo e Nilde lottl deslderano presen-
tare A me place molto II progetto del nostrl compagnl. Che dlflerenza c*e con quello Fortuna? 

V P (Lworno) 

Cara t Unita », vorrel proporre ai deputatl comunistl dl presentare un progetto dl legge 
comunista sul divorzio e dl farlo votare In Parlamento. In Italia cl sono mlllonl dl persone 
separate alle quali a Imposslblle rlfarsl una famiglla. Questi cittadlnl anelano al divorzio piu 

che al pane. ANTONIO BARCAROL1 
Cacciano (Perugia) 

Cara • Unita t. sono state messe In giro vocl dl un voto contrarlo del comunistl al t pic
colo divorzio » o quanlomeno un'astensione. Noi credlamo che eld creerebbe una forte delu-
sione In una schlera fo.tlss.ma di — 1 ^ ^ ^ ^ E L m o K | U 0 M U N I S T I r K o m a , 

Raggrupperd i problemi po 
sti dai lettori in due ordini 
di questioni. 

In primo luogo: quali sono 
le possibilita effettive che ven; 
ga approvata la proposta di 
legge Fortuna. unica attual-
mente presentata in materia 
di divorzio. e la cui discussio 
ne. iniziata alia Commissione 
Giustizia della Camera, e stata 
in questi giorni rinviata? 

Da parte nostra abbiamo di
chiarato. senza possibilita di 
equivoci. che i deputati co 
munisti voteranno il progetto. 
pur non condividendolo in ogni 
sua parte. Anzi. la compagna 
Iotti ha precisato. in una re 
cente «tavola rotonda» pro 
mossa da L'Espresso. che il 
nostro gruppo parlamentare. 
pur avendo gia predisposto 
un progetto organico di ri-
forma del diritto di famiglia 
che comprende anche la pos
sibility di scioglimento del 
matrimonio dopo cinque anni 
di separazione. ne ha ritarda 
to la presentazione proprio 

Associazioni studentesche 
e democrazia nella scuola 

risponde MARIO RONCHI 

Cara t Unita » slamo un gruppo dl redattorl a collaborator! dl un perlodico sludenteico 
di S S a r r t o , .11 p ing. . Ci sembra che In occasione d.1-«c.so "Zaniara" a - pur cost ricco 
d In^nVmant l - nessuno abbla affrontato II problema piu ImpoHante. E» stata «Bnora^ 
insomma I'esigenza dl noi glovanl di unircl. dl avere I men! per farlo, per poter dlalogare 
. tuSl f'llvenh ad un'esigenza dl democrazia si a risposto troppo spesso con suffldenza e 
paternalismo. SEGUONO QUATTORDICI FIRME 

(Benevento) 

I redatton e i collaboratori 
de il ping ribadiscono un'esi 
genza giusta e matura. ormai, 
nelle nostre scuole: quella del 
1" assodazionismo studeniesco 

— nelle sue articolate ed am 
pie espressioni — e del ricono-
scimento della sua funzione, 
essenziale in una scuola dav-
vero moderna e democratica. 
Questo e U punto« infatti: ed 
e giustificata. a noi sembra. 
la insofferenza manifestata nel
la lettera per ratteggiamento 
sostanzialmente «patcrnalisti 
co» che. per esempio. gran 
parte della stampa ha dimo 
strato e dimostra 

Tutta\na. 6 giusto afferma 
re che < nessuno ha affronta 
to fl problema >? Non ci pare 
Le posizioni del movimento 
democratico e di sinistra, e. 
in particolare. la posizione dei 
comunistJ. sono molto chiare. 

Abbiamo sempre posto al 
centro della battaglia per la 
riforma il grande problema 
deiroufooorerno e della demo 
crazia nella scuola. ad ogni 
livello. convinti come siamo 
che alia sua soluzione e lega 
ta la stessa possibility di un 
effettivo. profondo rinnova 
mento delle strutture e dei 
contenuti pedagogico-didattici 
deiristruzione nel nostro Paese. 

Del resto, i nostri amici di 
Benevento conosceranno la 
mozione che fl gruppo comu
nista ha recentemente presen
tato alia Camera dei Deputa

ti (cfr. l'Unita. 26 marzo 1966). 
Questa mozione. richiamando 
si al « caso » del Liceo « Pari 
ni» di Milano. ha posto con 
forza i seguenti punti: a) il 
diritto delle forze giovanili e 
studentesche a partecipare, 
con responsabile e totale au-
tonomia. alia ormai matura-
ta esigenza di fondare nuovi 
contenuti della vita sociale. 
personale e civile, attraverso 
la discussione e nel fermo ri-
frrimento ad una morale di 
libcrta e di dignita della per
sona: b) lutilita della stampa 
studentesra. come strumento 
di formazione e di confronto. e 
la necessita di garantirne for
malmente e sostanzialmente 
1'autonomia. respingendo ogni 
pressione non solo poliziesca. 
ma direttamente o indiretta 
mente censoria; c) la improro-
gabilita di una radicale rifor
ma della legislazione minorile, 
degli istiruti fondamentali del-
I'ordinamento giudiziario e del
la legislazione penale e di pro-
cedura penale. 

E' stato chiesto al govemo 
di garantire e di favorire nel 
la <=euola e fra la ginventu un 
aperto dibattito per lo svilup 
po dei contenuti educativi. nel 
quadra della Costituzione. e le-
nendo conto del mulare, sto-
ricamente necessario. dei co
lor! personali e civili, attra
verso i quali si forma e pro-
gredisce la societa; di consen-
tire — senza alcuna interfo 

renza — I'organizzazione au 
tonoma degli studenti, attra 
verso i loro giornali e le loro 
associazioni. che costituisco-
no un c indispensabile momen
to della formazione civile e 
culturale della gioventu e del
la loro partecipazione alia vi
ta e agli indirizzi della scuo
la >; di predisporre le condi-
zioni e gli strumenti per Ube-
ralizzare le norme relative al 
sorgere ed all'esercizio della 
stampa giovanile studentesca 
e garantirne i mez2i e lo svi-
luppo. 

La nostra iniziativa parla
mentare verrA condotta avan-
ti coerentemente. 

Non e. perd. una battaglia 
facile: proprio perche' dalla no
stra impostazione e assente 
qualsiasi forma, aperta o lar-
vata. di paternalismo e perch£ 
pud awiare un rinnovamento 
profondo della nostra scuola. 
essa urta contro la resistenza 
di tutte le forze conservatrici. 
present! in posirione dominan-
te. attraverso la DC. anche nel 
centro sinistra. Percid e ne
cessario che nelle scuole e iol 
Paese continui. e anzi si con 
solidi e si estenda. mid forte 
mo\imcnto unitario di giova 
ni. di studenti. di insegnanti e 
di lavoratori che. con tanta 
maturita ed efficacia. ha sa-
puto esprimersi in occasione del 
< caso Zanzara > e, proprio in 
questi giorni, all'Universita di 
Roma. 

per evitare di fornire prete 
sti dilatori agli avversari del 
progetto Fortuna. Lo ricordia 
mo perche circola tuttora la 
tesi curiosa che a non volere 
il progetto Fortuna sarebbe-
ro... i comunisti! 

In realta le difficolta son 
ben altre. e molto serie. Lo 
provano la iniziativa di un 
gruppo di deputati democri 
stiani che sembrano invocare 
una vera e propria < crocia 
ta >. e la mancanza di un im 
pegno del gruppo parlamen 
tare sncialista come tale (vie 
ne solo lasciata liberta di vo 
to ai singoli deputati!) Si 
tratta di effettivi e gravi osta 
coli politici che con troppa 
faciloneria sono sottaciuti. o 
almeno minimizzati. da molti 
dei sostenitori del progetto 
Fortuna. 

E qui vengo al secondo or-
dine di questioni: come supe 
rare questi ostacoli con un 
processo politico tale da mu-
tare le posizioni e gli schie 
ramenti? Abbiamo detto e ri-
petiamo che la via non pud 
essere quella del « braccio di 
ferro > con i cattolici. non so 
lo per i rapporti di forza. ma 
per una questione ben piu 
profonda: per la convinzione 
che ogni rinnovamento legi 
slativo e politico pud e deve 
attuarsi non contro, ma con 
I'apporto di quella grande 
realta del nostro paese costi 
tuita dal mondo cattolico 
Strumentalismo. astrattezza. 
Utopia, come spesso ci viene 
rimproverato? Non crediamo. 
Ogni riforma va avanti real-
mente se diviene occasione 
non per e spaccare in due > 
il paese. ma per rinnovare e 
costruire a un livello piu alto 
la unita fra quanti. cattolici 
e no. vogliono lottare si per 
le proprie idee, ma in una 
societa piu progredita e aper 
ta. 

I cattolici 
e la famiglia 

Ribadjamo questo anche in 
un momento in cui il mondo 
cattolico appare paru'colar-
mente chiuso a questa esigen
za. Diciamo appare, perch£ 
rirrigidimento immediato delle 
posizioni non deve farci di-
menticare fatti nuovi e im-
portanti. Intanto: e vero che 
la Conferenza episcopale ha 
ribadito il principio della in
dissolubility: il che e del tutto 
logico e naturale: nessuno pre 
tende ne pud pretendere che 
la chiesa cattolica divenga 
dissolubilista! Perd. intanto. si 
dice (vedi c L'Awenire d'lta-
lia >) che la battaglia legisla
tive pro e contro fl divorzio 
riguarda i cattolici non sul 
piano religioso. ma su quello 
della mflia'a politica; non e 
cioe materia di anatemi ne 
di guerra di religione. 

Sul piano politico il discor
so si presenta diverso e in 
parte nuovo: non si tratta di 
decidere. cioe. sulla concezin 
ne che ciascuno ha della 'a 
miglia. ma del mndn d> di 
fenderla. la propria conce^io 
ne. sapendo che la famiglia 
non pud rimanere cnstalliz 
zata nelle forme attuali Cle 
lia d'Inzillo su Concretezza, 
ha polemizzato con I'afferma-
zione che lo Stato deve ga
rantire la liberta di cosden-
za dell'individuo e non pud 
bnporre una determinata con-

(Roma) 

cezione del matrimonio e ha 
affermato che, essendo la 
maggioranza degritaliani cat
tolici. garantire la indissolubi-
lita assoluta e legittimo e ov-
vio. Con questa concezlone 
c maggioritaria > non si trat
ta piu di una garanzia ma di 
una imposizione! Legittimo e 
invece. per i cattolici come 
per i non cattolici. chiedere 
che la legge non entri nel me-
rito della concezione che cia
scuno ha della famiglia. ma 
si limiti a sancire le conse
guenze civili deH'avvenuta 
rottura del matrimonio. 

/ « si» 
delle ACU 

Per questo siamo contrari 
a prevedere per legge la spe-
cificazione dei casi in cui il 
giudice dovrebbe pronunciare 
la sentenza di divorzio. perch6 
cid implicherebbe necessaria-
mente un esame di merito sul-
le cause della rottura. cause 
che riguardano e devono ri-
guardare la coscienza indivi 
duale. Siamo invece perche lo 
Stato (ovviamente per quei 
cittadini che ne facciann ri 
chiesta). prenda atto della ir-
reparabile rottura comprova-
ta da una separazione prolun 
eata 

Ancora: ci si obietta da 
parte cattolica: ammettere 
per un cattolico questa possi
bility di legge significa abdi-
care a difendere il principio 
della indissolubilita. Non ri-
sponderemo solo — la cosa 
^ troppo fadle se pur vera — 
che prevedere la possibilita 
di scioglimento dd vincolo non 
significa. per il singolo cat
tolico. avvalersene: in tutti 
quei paesi a maggioranza cat
tolica. dove il divorzio e am-
messo. come ad esempio il 
Belgio. molti cattoliri anche 
se separati non se ne awal-
gono In tal senso va la pre 
sa di posizinne recentemen 
te ribadita dai cattolici delln 
Stato di New York, dichiara 
tisi indissnlubilisti sul piano 
morale ma non per questo 
contrari a che la legge con 
senta a chi lo voglia di di 
vorziare. Diriamo anche non 
solo ai singoli cattolid. ma 
al mondo cattolico come ta 
le. che un prindpfo si difen 
de nelle forme e nd modi 
che la civile e democratica 
conviven7a impone nelle va 
rie epoche e condizioni Alio 
stato degli atti. pretendere 
da parte cattolica. di difen 
dere il prindpio della indis 
solubilita — come efficace 
mente e stato scritto — «con 
i carabinieri >. non ci sembra 
un atto di coraggio. ma di 
pura conservazione. 

Del resto ad un recente que 
stionario delle ACLI che chie 
deva «considerate che il di 
vorzio sia un bene? >. ha ri 
sposto un rilevante numero di 
si. Smentendo le pid elevate 
cifre precedentemenie form 
te. le ACLI affermano che 
11 numero dei si era pari a 
circa il 2fl per cento: perccn 
tuale ugualmente non trascu 
rabile. se si tiene conto del 
I ambiente in cui I'indagint 
era svolta e anche della cu 
riosa formulazione della do 
manda: si pud infatti consen 
tire atTintroduzione del divor 
zio anche la dove lo si con 
sideri non un bene, ma, se si 
vuole, un male necessario. 

MUSICA 

LA SARABAND A 
NON E' UNA RIDDA 

Cara UnitA spesso sento dire, speclalmente a 
proposito dl avvenlmenti sportlvl, che durante una 
gara — quale che sia — si e scatenata una sara-
banda. C'e per6, chi sostlene che cl6 e sbagllato, 
perchfe la sarabanda non e affatto una sort a di 
ridda Infernale. Chi ha ragione? 

SKRGIO KILIPPON1 (Bologna) 

E' sempre una delustone 
— almeno per chi aspetta 
di avere una certezza sul 
torlo o sulla ragione - sa 
pere che le cose possono an 
dare nell'uno o nell'altro 
modo. La Sarabanda. in 
realta. e una dama di rifmo 
lento, solenne. grave, pom 
poso Adagiata in tale tran 
quillita. ci tramanda il suo 
fascinn (c'e dell'tronia. pe 
rd, nelle Sarabandes moder-
ne di Erik Satie) per lo me
no dal Seicento. 

In termini di cultura mo
derna, quindi, la sarabanda 
non ha altro riferimento 
che alia danza lenta la 
quale nella Suite strumen 
tale (un seauito di danze. 
appunto) precede I'allegro 
finale, solitamente affidato 
al ritmo veloce e fluido 
d'una Giga Le saraban 
de di Corclli e di Lulli. di 
Bach e di Haendel (chi du 
rante i secoli XVII e XVUl 
non ha scritto almeno una 
sarabanda. alzl la mano!) 
svolgono la loro vicenda mu-

sicale con passo molle e pa 
cata. opulento 

Sbagliano. percid, coloro 
che danno alia sarabanda 
un significato di scatenata 
vonfusione. di mischia. e 
quasi di arrembaggio Tut 
tavia, in tempi piu remott 
questa danza aveva un ca 
rattere cosi frenetico (l'u-
scendenza si fa risalire a 
danze turche e persiane. e 
il nome stesso ricorderebbe 
quello d'un prestigioso bal-
lerino moresco. Zarabanda) 
e cosl accentuatamente era-
tico, che essa fu proibita 
gia sul finire del Cinque-
cento 

Esisle. pertanto nella sto 
ria della sarabanda anche 
un siqnijicato di azione sfn? 
nata e scomposta, ma men 
tre e dubbin che in ccrte 
Uiccende sportive vnglia far-
si questa dist'mzione. P da 
rilenerp che si nttrihirisca 
— tbagliando - alia vara 
banda quasi il ralore d'una 
bagarre. francese 

Erasmo Valente 

CURIOS JTA 

PERCHE' GLI OROSCOPI 
NON Cl AZZECCANO 

Cara Unita, quasi tutti t giornali pubblicano rego-
larmente la rubrica dell'oroscopo, e molta gente 
crede veramente a quello che consigliano I varl 
astrologi e regolano scrupolosamente la loro atti-
vita In conseguenza. lo mi rendo conto che si tratta 
solo dl superstizione, ma vorrei sapere come 6 nata 
questa faccenda e su quali fondamenti scientific! 
si basi. 

FRANCESCO DEL BUONO - Bologna 

Secondo i dizionart I'oro-
scopo $ I'osservazione del
la posizione degli astri: in 
pratica 4 una carta con so-
pra disegnate le diverse po 
sizioni det pianeli e delle 
costellazioni. In base alia 
data dt nascita di una per
sona e alia posizione dei va-
ri simboli nel periodo con 
siderato. gli astrologi emel 
tono la loro previsione. di 
solito tanto vaga da andar 
bene in ogni caso Fonda
menti scientifici non ce ne 
sono: I'astrologia d vera 
mente la superstizione delle 
stelle, e per capirlo basta 
rendersi conto di come fun-
ziona Cerchiamo di spieqa-
re prima il termine « fecni-
co > piu usato: lo Zodiaco. 

E' la fascia che compren
de le orbite dei pianeti in 
torno al sole (spieqazione 
non scientifica. ma valida 
per capire I'astrologia) Gli 
antichi astronomt divisero 
lo Zodiaco in dodici parti. 
dando ad ognuna il nome di 
un gruppo di stelle Le co 
stellazioni sono quelle note: 
Ariete. Toro. Gemelli. Can 
cro. Leone. Vergine. Bilan 
cia. Scorpione. Sagittario. 
Capricorno. Acquario e Pe 
sci, e sono cosi chiamate 
per la vaga somiglianza che 
hanno con le cose dalle qua 
li prendono il nome. 

Su questa base gli astro 
logi dicono * Giove e nel 
Sagittario > o qualcosa di 
simile Questo e il primo 
errore: il pianeta. infatti. 
come sanno anche i bam
bini. non puA essere in mez
zo a un gruppo di stelle: 
queste ali fanno solo da 
sfondn U altra cosa che 

manda all'aria tutto il la-
vow degli antichi astrologi. 
e che rende inutile gli sfor-
zi di quelli moderni e che 
lo Zodiaco si d spostato. 
Quando inizio il culio degli 
astri. I'equmozio di prima 
vera, che & il punto in cut 
il Sole traversa Vequatore 
celeste nel suo viaggio da 
Sord a Sud. si trovava nella 
costellazione deU'Ariete. o 
meglio. passava sul suo se
gno. 

Ma la Terra — ct hanno 
insegnato i primi astronomi 
modernt — gira sul suo asse 
e Vasse i diretto. a Nord, 
verso il Polo celeste. La 
punta polare Cdi questo gli 
antichi non potevano accor-
qersi) ruota leggermente. 
descrivendo un cerchio ^om-
pleto in 26 000 anni Adesso 
il Nord 4 verso la Stella Po
lare, ma ai tempi di Cheo-
pe. per esempio. ountava 
rerso una Stella diversa. 
Vno sposlamento del polo 
causa una diversa posizio
ne dell'equatore. quindi del-
Vequinozio e in definitiva 
di tutto lo Zodiaco Vequi
nozio di Primarera. adesso. 
non e piu nell'Ariete. ma 
nella vicina costellazione 
dei Pesci. e i seqni zodia-
cali che gli astrologi si 
ostinano a u<>are non corri-
spondono piu alle costella
zioni. 

La questione. non ha in-
fluito sul lavoro di questi 
oscuri personaggi. ma ha 
evidentemente buttato al
l'aria oqni preteso rigore 
scientifico delle loro nsser-
vaziani 

Giosne Bianceppi 

MENTE e CUORE 
suggeriscono VOLKSWAGEN 

la vettura robusta sicura fedele 

Oltra 700 puntl AMfstanxa con rlcambl erlginati In tutta la 92 provincla. 

lOTOGKAFlA 

La produzione 
sovietica 

Cara c Unita i, ho vl-
sto su un tuo numero 
una intera pagina dl 
pubbliclta dedlcata al 
prodottl fotograflci e ci-
nemalografici dell'URSS, 
per gli amatori. A parte 
la pubbliclta, vorrel un 
giudiiio piu preilso sul 

V la produiione di macchi-
ne fotoijraflche e fine-
presc iOvietiche Vorrel 
sapere, moltre, se t ve
ro che oer le macchmi 
fotografiche dell' URSS 
non *l Irovano f.icilnipn-
te i penl di ricambio e 
I carlratori adalti alia 
pellicola dl fabb-lrarlo-
ne europea 

M -WDU- i KU-M-.J 

Sono stati Humerus' i ami 
pagm e i letton che hanno 
scritto in questi qinrm al 
giornalfi. per chiedere nifor-
maziom sulla prnduztnne s-o 
vietica nel tettore delln fo 
tocinematnqrafia oer ddet 
tanti 

I.a pagina pubhlictana 
dell Un't i nrpra infatti n 
chiamata la loro a", •> •• <• 
Bitagna tubilo dirt r>>, id 
produzione snnettcn era .;iri 
presente m Italia da qual-
che anno La diffuxone <ii 
quali apparecchi. vero era 
rimasta piuttosto tnni'nta 
per dirersi mntivi II primo 
e piu importante era quello 
relativo ai pezzi di ricambio 
che si trovavano. in caso 
di bitoqnu. ancora can q\ml 
che difficolta Fino dal fnrn 
apnarire le macchmc tni» 
grafiche sonetwhe •>> »"••/»» 
fatte notare per la bmnii >n 
discusva delle lorn n"« he 
ottiche dt orande In-elh, p 
di alt a urecKione Ml ret'an 
to si nun dire anche »'•• 'e 
cincprew 

Xel tettore dei voietinn 
cinrtnatoqrufici a JMS-SO n 
dotto. solo prt's's'o qiiiilche 
associazione reqinnale lia-
Ua-UltSS si pnteraiin trnra 
re proiettori Ifi »iiffi»i<>rri 
per grandi sale Al Urelln 
del t(i millimelri. s-in la ncir 
te ottica come quelln mpc 
canica. avparirano »<ena 
mente rispondenli alle at 
tuali prestazinni dei normnli 
proiettori a 11 milbmetri in 
cireolaziano Per le mncrhi 
ne lotoarat'che (pnrU'olnr 
mente oer quelle n 'clomp 
tro) alia hnnta dvVn nine 
Ottica non rorrtsnondn n -
secondo molti dilettanti rhe 
le arpraiin i/svifp r>i«"»»\fo 
a lungo - una al'roiuinln 
solida parte meccamca 

Per le cinepre<e nel no 
stro paese era nolo solo 
quella « standard *. di co 
struzione sempfinss-wm la 
t Sport » In UliSS comun 
que. anche qualche anno fa. 
le orqanizzaziom dei cine 
amatori e dei fntoamainn 
erano qia numerosi<*imr ed 
era facile prevedere rhe 
tutta la produzione Into '-me 
ottica dell'URSS avrehhe 
avuto un uUeriorp p qenera 
le sviluppo Cosi t> sfofo' 
0(701. la produzione s»n-ip 
tica del settorp. s-t p note 
volmente accrcscw'a >• '-nm 
prende macchme di nam fi 
po e formatn Da quelle nm 
fessinnah a quelle ve* di 
letlanti- reflex, a telemetro, 
con cellula fotnelettnca in 
corporata o meno. reflex 
monoculari e del fino * Rol 
lei »; « mezzo formato > t> 
fino alle piccolc macchme 
tascabili stile « 001 » 

/ problemi che preoccu-
parano i dilettanti non <;HS-

• sistono quindi, put Ora. le 
macchine sovietiche renno 
no reqolarmente imnortate 
in Italia Sono pmtptte da 
garanzia e godono di as<i 
stenza tecnica al pin di 
tutte le altre marrhinf fo-
toqrafiche e cincmotonraf'i 
che a passo ridmtn Gb ob 
biettin sono trattati -on i\ 
Ijantamo, una sncnalr -nm 
posto antiriflpttentp che ppr-
mette buone riprptp anche 
controluce. IJC mnrrhme fo
tografiche attualmente in 
vendita in Italia sono: la 
« Smena X > che costa 12 mi-
la lire ed £ in grado d» dare 
ottime foloorafie; la « Fed 
4 ^. una macchina a tele-
metro 24x36 mm. del costo 
di 45 mila lire: la e 7,pnit 
4 >, una macchina reflex 
2liVi mm . di tipo profes 
sionale e del cnslo di 120 
mila lire Le cinepresp sono: 
la t Sport ."? *. a fuoco fi.sto 
e a funzionamento eteltrico. 
con battena. che ha un pret-
zo di 24 mila lire: la « Quart 
M >. una macchina di note-
role lirello con esposimetro 
incorporato. con quattro di-
rerse cadenze di ripresa e 
con un buon obbieHiro 

Alia Fiera di Milano e s'n 
to esposio anche il pro'et-
tore 9 mm. t Luch ?» un 
buon apparecchin che »'ene 
.1/ prezzo eccez>onale di HO 
mila lire II prezzo e e^ce 
zionale perche" con d vrwei 
tore nene canseqnatn. sen>a 
pagare una lira m piu. an 
che il sincromzzatore * Sel 
I > che permette la smcro-
nizzazione fra immagine ci-
nematografica e suono, re-
gistrato sul naslro magneti-
co di un normale registra
tors 

Vladaniro 


