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In una societa contraddittoria 

Anche i prof essori 
sono bi-dimensionali 

La lotta, appassionata, 
contro una scuola di classe 
mi pare uno dci punti chiari 
e ccntrali delta attuale ri-
volta degli sludenti universi-
tari, e medi. (Dico subito 
ehe, per ration! di salute, 
da piu di due mcsi sono an 
dehors, anche se certo non 
ou dessus, de la melee, fuorl 
dalle battagHe pratiche, an
che se non certo estraneo o 
« superiore » ad esse; parlo 
percio, con cautela, di quelle 
questioni di orientamento 
ideale che riesco a cogliere 
dal di funri). Credo molto 
importante, anche al di la 
deU*amhito della lotta stu-
dentesca, una anilisi storico-
teorica (e ouindi una defini-
zione preoisa) del concetto 
di scuola di rlnste. Se e vero 
II nesso tra tenria e pratica, 
che tntti con Lenin riaffer-
miamn. anche se siamo su 
posi/ioni differenti o contra-
stanti nel merito del proccs-
so rivoluzinnario, allora una 
corretta dofini/ione della 
scuola (e di altri istituti) 
nella societa capitalistica 
• mat lira •. ha una impor-
tan/a dnoisiva per 1'orienta-
monto della lotta. e — pri
ma o poi — anche nor il suo 
successo o insuccesso. 

In tin volantino molto scm-
plice e chiaro di un « gruppo 
di auita/ione deeli studenti 
medi » sono bene fissati i 
due caratteri fondamentali 
di una scuola di classe: « 1) 
la selezione in base alle pos
sibility economiche... 2) 
1'autoritarismo " didattico " 
che crea nesli studenti una 
mentality dhtorta in forza 
della quale la cultura si ri-
«;o!ve in fatto nnzionistino da 
nnrattare con il voto; in tal 
mnrlo si neun alio studentc 
di nffrontare criticamente la 
realty... » 

Prima si dice: « La scuola 
e riJniversita italiana si fon-
dano suH'autoritarismo dei 
professori che lo esercitano 
solo alio scopo di irreqimen-
tare in una societa determi-
nata coloro che potenzial-
mente potrebhero modifiear-
la >. Un altro volantino, 
questa volta di un gruppo 
politico che si richiama alia 
« rivohi7ione culturale cine-
se », afferma che il « carat-
tere politico dell'agitazione 
studentesca consiste nella ra-
dicale eversione contro meto-
di. modi di comportamento e 
stnitture. che sono si pecu-
liari di certa cultura accade-
mica e autnritaria, ma solo 
In nuanto essa fa parte di un 
sistrma del quale tutti. op-
posjtori e no. sono compar-
tecivanti o comvlici ». 

TIo sottolineato ouest'ulfi-
ma frase, norch* mi srmbra 
rafferma7jnne-rhiave da di-
scntere Gli studenti medi 
del « emppo di agitazione » 
descrivnno molto corretta-
mente il prooosito conserva-
tore della classe dirigente 
borghese nel campo scolasti-
co. e cioc la integrazione nel 
sistema di una nuova gene-
razione. perchfe il sistema 
stesso continui a funzionare 
scn7a scosse: cosl come il 
gnippo universitario « maoi-
sta . dell'altro volantino de-
scrivc corrcttamente il pro-
postto politico dei monopoli, 
che e quello di fare della 
« Universita... semplicemen-
te una fabbrica di tecnologi-
ci robot non pensanti ». 

II punto da discutere e pe
rn un altro: possiede il siste
ma (chiameremo cosl d'ora 
in poi la societa capitalistica 
con alto sviluppo tecnologi-
co. organizzativn, dei « mez-
zi di persuasione » ecc.) la 
capacita di realizzare in mo-
do coerente qucsti suoi pro
positi? I capitalist! sempre, 
sin dalla loro affermaziorte 
come classe dominante. han-
no desiderato che i loro 
schiavi-proletari fossero in-
tegrati nel sistema (rasse-
gnati, sottomessi) e che i fi-
gli degli schiavi accettasse-
ro non meno dei padri il si-
Rtema; ma, nella vcrita sto-
rica. l'azione del capitalismo, 
essendo intimamente con
traddittoria, ha sortito l'ef-
fetto opposto. ha trasforma-
to gli schiavi rasscsnati o 
disperati in rivoluzionari or-
ganizzati, risoluti. coscienti 
del loro niolo storico. 

« La moderna societa bor
ghese, ehe ha evocato come 
per incanto cosl potenti mez
zi di produzionc e di scam-
bio. rassomiglia alio strego-
ne che non pud piu domina
t e le potenre sotterranee da 
lui evocate ». scrissero Carlo 
Marx o Federico Enaels or 
sono (esattamente!) 120 an-
ni. nel febbraio del 1848, 
quando lanciarono il Manife
sto dei comunisti. E' ancora 
ogai vera quella loro affer-
mazione? O, invece, oggi. la 
societa capitalistica matura 
e uno stregone che. termina-
to il suo apnrendistato. rie-
sce a dominare. a riassorhire 
nella sua sfera di potere, 
le for7e potenzialmente anta-
gonistiche da lui suscitate? 

Questa ultima e, nella sua 
buona sostanza, la tcsi soste-
•uta da Herbert Marcuse, 
•oprattutto nel volume Vo-

mo a una dimensione, pub-
blicato da Einaudi circa un 
anno fa, e gia giunto alia 
terza edizione. 

Nelle societa industriali 
avanzate, « gli strumenti del
la produttivita e del progres-
sn, organizzati in un sistema 
totalitario. determinano non 
soltanto gli impieghi attuali 
ma anche quelli possibili... 
lo sviluppo delle force pro-
duttive su scala ingrandita, 
1'estensione della conquista 
della natura, un'accresciuta 
soddisfazinne dei bisogni per 
un crescente numero di per-
sone. la ereazinne di nuovi 
bisogni e facolta... sonn oggi 
eradualmente reali77ati at-
trnverso mp77i ?<] istitu/inni 
chn aniul lano il loro poton-
7iale l ibennte. . . la domina-
7inno fun7iona come ammi-
nistm'ione. e nolle aree so-
vrasvilunnate del consumo 
di massa la vita amministra-
ta divonta la huona vita d<»i 
comnlesso. nella difesa della 
ouale s| uniscono g'i opno-
sfi ». Mircusp nnn dice che 
In snoipf* canit*»listica abhii 
modificn*o quelle nro=notti. 
vo fli Mno « ontaslrnnoo ». 
oho Miry Of! TTnfo's pii<;nrn 
in riMo"ri nor n»*irni. p con-
fp«-mn an7i » i f*»**l (>ho nnn-
vnlidann la tonrin orj»ira 
di nuesta snriotri e dol sun 
fatale svilunno ». Esli af
ferma norn ohe osei « il con
cetto dialettico manifesta la 
propria dispera7ione ». « che 
il potere e l'applica7ione 
del sistema » (la « efficien-
7a onnipresente del sistema 
dato di vita O « si oppongo-
no all'emerffere di un nuovo 
Sogseftn ». ciop — in parole 
povere — impodiscono al 
prnletariato di crescere co
me classe rivoluzionaria. che 
distnigge ed eredita insieme 
questa societfl, liberando le 
forze produttive dagli incep-
pi e dal « fatale sviluppo > 
in senso catastrofico loro im-
presso dai rapporti di produ-
zione capitalistic!. 

Ritorniamo a quella isti-
tuzione del « sistema > che 
e la scuola, e verifichiamo in 
questo caso particolare se 
continui ad aver ragione 
l'« ottimismo » dialettico di 
Marx, o se venga convalida-
ta la « disperazione » di Mar
cuse di fronte all'onnipoten-
za del sistema, che sarebbe 
capace di non far mal esplo-
dere nel suo interno tra 
forze produttive e rapporti 
borghesi di produzione. 

Dal punto di vista del do-
minio di classe (dei rapporti 
di proprieta) e chiaro che la 
classe dominante ha tutto 
l'interesse a rendere l'istru-
zione, soprattutto (ma non 
soltanto) quella superiore, 
un privilegio di classe. Lo 
schiavo analfabeta 6 molto 
piu « integrato » dell'operaio 
colto. Ma la societa e con
traddittoria. il sistema non k. 
onnipotente: lo sviluppo del
le forre produttive richiede 
1'operaio colto, sempre piii 
colto. il tecnico sempre me
no specia!i7zato: richiede. in 
una parola, una enorme 
espansione vi area ed un ve
ro e proprio camhiamento 
qualitativo nella istruzione, 
anche in quella « popolare », 
anche in quella tecnico-oro-
fessionale. C'd poi un'altra 
contraddizione. che contri-
buisce a introdurre nella 
scuola la vivace multiforme 
dialettica che cercheremo 
tra un momento di puntua-
lizzare: ed e il contrasto tra 
i mezzi di « integrazione» 
automatica. non coerritiva, 
che il sistema cerca di im-
piegare. e taluni princini 
(di liberta individuale. di 
iniziativa. di solidarieta) che 
e pur necessario affermare 
a sostegno ideale di quei 
mezzi. 

Scuola di classe? Certo. 
Ma non nel senso di efficien-
te > amministrazione > di un 
processo Uneare di integra
zione nel sistema delle mio-
ve genera7inni. bensl nel sen
so di scuola di una societa 
contraddittoria, nella quale 
si riflettono ed esplodono l e 
contraddizioni generali del
la societa. in forme partico-
lari, come: 1) contraddizione 
tra cultura come privilegio 
e la necessity di promuovere 
una cultura di massa: 2> con
traddizione tra il bisogno 
della classe dominante di 
creare un attefgiamento oas-
sivo e subordinato. e l'esi-
gen7a di sviluppo delle forze 
produttive. e delle stesse 
orcani77a7ionl del sistema. 
che richipdono comprensjo-
ne effettiva dei raonorti 
ideali. e onindi iniziativa. 
coraggin intellettuale e spi-
rito critico: 3) contraddi7io-
ne tra nroletariato e bnrghe-
sia, che si riflette in un 
mnfronto e in uno scontro 
ideale anche nella scuola. 
ouando — apounto — la 
classe dominante tenta la via 
della • inte?ra7ione » orga-
nica e non vin'enta. lascian-
do da parte (almenn per un 
certo oerindnM oue'la della 
renressione sittemalica. 

I professori, come — e 
piu! —, degli altri cittadini 
e lavoratori di questa socie

ta drammaticamente contrad
dittoria, non sono per nulla 
unidimensionali, fedeli ese-
cutori dei propositi di inte
grazione del sistema, e ba-
sta. C'e in loro una polarita, 
una dialettica — diciamo 
pure, alia Marcuse contro 
Iilarcuse — una oidi»ie«sio-
nalita molto accentuata. Ac-
centuata e come spaccatura 
nella categoria, tra conser
vator! e progressisti, e come 
lacerazione - contraddizione 
individuale-intima, come con
trasto, per esempio, tra la 
adesione a certi principi ge-
rarchico-autoritari nel cam
po scolastico e il contempora-
neo pieno convincimento che 
fare, e diffondere. cultura, 
significhi • affrontare criti
camente la roalta » Lo scien-
ziato, hnruhese e autoritario, 
come parte di un • potere ac-
cademico » (e talvolta anche 
industriale-finanziario!) non 
e pero lo scienziato-borghe-
se, non e borghese nel suo fa
re scionza. (Mi hanno rife-
rito che in un vivace «di-
battito murale » all'Istituto 
di Fisica di Roma, il profes
sor Giorgio Salvini ha prote-
stato contro l'imnie<ro della 
espressinno • spien7a hnr?ho-
SP ». ricordandn. mnltn giu-
sfamonte. i gravi danni ar-
recati al temno di Stalin 
alia scion7a sovietica dalla 
condanna come « borghesi » 
o « rea7ionarie » di teorie 
scientifiche validissime), II 
fatto 6 che la scienza e una 
grande forza produttiva, e 
nel fare scienza si e — au-
tomaticamente — dalla par-
te delle forzo produttive. an
che in una soojpta con rap
porti di nronriota borshosi 

Il sisfpma non A onnino-
tonto. lo onntra''di7ioni non 
sono dominate dai monono'i 
di ogfi. enme non lo erann 
dalla bnrghesia dei tempi di 
Marx. Li rivoluzione conti-
nua a svilupparsi dentro que
sta societa contraddittoria. 
non fuori di essa. Non sara 
oggi. come non e mai stato 
ieri, il «Gran Rifiuto» di 
cui parla Marcuse: non ne 
saranno protagonisti e diri-
genti «I reietti e gli stranie-
rl, gli sfruttati e i perse-
guitati di altre razze e di 
altri color!, i disoccupati e 
gli inabili», coloro insom
nia che « colpiscono il siste
ma dal di fuori ». I « reietti 
e gli stranieri » sono si una 
forza rivoluzionaria, ma non 
quella dirigente; appunto 
perche essi — e non certo 
per loro colpa — sono non 
meno unidimensionali (sep-
pure lungo I'altra dimensio
ne) degli intcgratoriintegra-
ti. La forza dirigente rimane 
il proletariate; i rivoluziona
ri sono, ancora e sempre, 
coloro che, operai e studen
ti, tecnici o contadini o pro
fessori, si pongono come an
tagonist! all' intemo dello 
sviluppo contraddittorio del 
sistema; sono antitesi capa
ce di diventare sintesi, di 
spczzare la contraddizione e 
portare avanti. liherandole, 
le forze produttive sviluppa-
tesi entro il sistema. 

L. Lombardo-Radice 

Indissolubilita de l matr imonio: chi e pro e chi e contro 

Don Paolo, che ne pensa del divorzio ? 
Qualcosa si muove anche tra i cattolici ma la Democrazia Cristiana, per scopi 
elettorali, vuole scatenare nuovamente la vecchia campagna sanfedista 

Altre due reti di metropolitane stanno per 
essere allestite nell'Unione Sovietica. Ai ser-
vizi di « metro • da tempo in funzkme a Mo-
sca, Leningrado, Kiev e Tiflis, si aggiunge-
ranno quanto prima quelli di Baku, nella re-
pubblica caucasica dell'Azerbajdan, e di Khar
kov, in Ucraina. Il primo braccio della rete 
metropolitana di Baku e gia stato allestito: 
si sviluppa su un percorso di 18 ch'ilometri e 

mezzo, collegando fra loro i tre settori della 
citta. II c metro» di Baku sara in grado dl 
sviluppare una velocita record; infatti, si 
prevede una media di 45 ch'lometri orari, 
mentre il servizio di metropolitana di Parigi, 
ad esempio, ha una velocita di 20-25 chilo-
metri. Nella foto: un ponte costruito a Kiev 
sul Dnieper; sul ponfe sono stale sistemate 
due sedi stradali e i blnari del < metro > della 
capitate ucraina. 

II governo di Bonn si e dichiarato impotente a risolvere la crisi del seffore occidental 

L'AGONIA DI BERLINO OVEST 
Kiesinger e i partiti della coalizione non tengono conto delle alternative 
proposte, per esempio, dai moti studenteschi - Un'iniziativa del borgoma-
stro Schultz per la ricerca di un'intesa piu volte proposta dalla RDT ? 

Dal nostra corrispondente 
BERLINO, 13. 

II governo del cancelliere 
Kiesinger ha implicitamente 
dichiarato di essere imp>otent€ 
a risolvere la crisi di Berlino, 
nonostante le categoriche af-
[ermazioni di aiuto nlasciate 
aU'inizio e nel corso della ses-
sione di lavon tenuta a Ber
lino ovest. L'unico impegno 
che non riguarda la lenta e 
inesorabile agonia del settore 
occidentale della citta, preso 
dal governo nel corso della 
settimana scorsa. e siato quel 
lo, pure importante, dl pro
muovere ftnalmente un dibat-
tito sulla guerra nel Vietnam 
che si terra al Bundestag di 
Bonn in quest! giomi. 

Questo e l'aspetto piii con-
creto di questa tomata di la-
vori daranti ai quali si :evano 
le proteste della Repubblica 
democratica tedesca e dellTJ-
nione Sovietica per la viola-
zione che essi rappresentano 
dagli accordi di Potsdam. La-
vori che d'altra parte si sono 
svolti nella piu totale indiffe-
renza deU'opinione pubblica. 
Anche in questo, del resto, e 
fallito 1'obtetUvo del governo 
di Bonn che era quello di di-
mostrare la sua « vicinanza » 
alia popolazione di Berlino oc
cidentale, la sua costante pre-
occupazione per le sorti di un 
lembo di citta situato nel cuo-
re dell'« altra Germania », una 
citta che se vuole vivere pu6 

vivere solo con l'aiuto della 
Repubblica democratica tede
sca e con i nnanzramenti che 
vengono da Bonn. 

Berlino occidentale, tanto 
per citare un solo caso. e co
st ret ta a chiedere acqua alia 
RDT, ma nel contempo non 
paga questa fomitura che ha 
portato ramministrazione del
le acque della Germania de
mocratica a iscrivere un cre-
dito. di cui si e piii volte 
sollecitata l'estinzione, di 78 
milioni di marchi, vale a dire 
all'incirca 11 miliardi e 700 
milioni di lire. D'altra parte 
i socialdemocratici hanno chie-
sto durante la « settimana ber-
linese» di prolungare senza 
termine H piano di aiuti nnan-
ziari di Bonn alia Berlino oc
cidentale. 

II governo di Kiesinger e i 
partiti della coalizione non 
tengono conto di alternative 
diverse per risolvere meno fli-
tiziamente il problerca di Ber
lino nemmeno dopo la scossa 
che il mondo politico ha su
bito con la grande manifesta 
zione studentesca del 18 feb
braio in favore della pace nel 
Vietnam. Quella e stata lln-
dicazione delle possibilita di 
muoversi per un'altra via alia 
ricerca di una strada diversa 
che potesse salvare Berlino 
occidentale dall'inedia a cui 
e costretta per Tisolamento 
da Bonn, che non s'impegna 

in una politics di realta nei 
confronU della RDT. 

II passo del borgomastro 
Schultz fatto pochi giomi fa 
con una lettera al presidente 
del Consiglio della RDT, Stoph, 
ha forse il significato della 
ricerca di una strada di con-
tatto e d'intesa con la Ger
mania democratica hmitata-
mente ai problemi di Berlino 
per tentare in qualche modo 
un passo che rompa 1'isola-
mento del settore occidentale? 
Certo Schultz non pud igno-
rare la situazione disastrosa 
della Berlino che amministra, 
ma non pub da solo risolvere 
i gravi problemi che angu-
stiano la sua citta. 

Bonn ha fatto troppo poco 
e troppo tardi — ha dichia
rato a un giornale occidentale 
il presidente del Fronte po
polare di Berlino democrati
ca — soprattutto ha dimostra-
to rnolta poca buona volon-
ta. E Ilia dimostrato anche 
ieri nel corso della settima
na che il governo Kiesinger 
ha passato a Berlino. Nes-
suna indicazione di alterna-
tiva. ma soltanto una misura 
propagandisUca insita nell'at-
to stesso di svolgere a Ber
lino i lavori del governo e 
del parlamento. Una misura 
propagandistica che non risol-
ve 1 problemi della mezza cit
ta che muore lentamente. 

Adolfo Scalpellt 

A Milano 

Ritrovato il 

«libro nero» per 
le persecuzioni 
contro gli ebrei 

MILANO. 13. 
Un «libro nero » sui 7.500 cit

tadini milanesi di religione ebari-
ca resdenti nel comune di Mi
lano nel penodo fra il 1938 e 
1942 e stato ritro\-ato negh ar-
chivi dello str.to civile del mu-
nicipio nel corso di una revi-
sione. 

Attualmentc. i cittadini mila
nesi apoartenenti alia comunita 
ebraica sono circa d.ecimila. 
Sal volume a stampa del quale 
sono state trovate tre copie. so
no scritti in ordme alfabetico 
i 7 500 nomi scbedati. In mi-
idiaia di esemplari esso venne 
di<!tribuito azli uffici pubblici e 
ai posti di lavoro. ovunque in-
somma si vo!es<« attuare una 
discriminazione razriale: ocni 
nome scritto nel volume corri-
spondeva al cartcllino di uno 
.vhedario. di colore bianco per 
gli uomini e rosa per le donne. 

MILANO. marzo 
« Incompatibility di caratte-

re? Ma faccia il piacere. d un 
male da ricchi — mi dice un 
sacerdote che tiene una ru-
brica di consigli spirituals su 
un rotocalco femviinile — sono 
ben altre le miserie di certi 
matrimoni. L'alcoolismo, le 
botte, la isliyazione alia pro-
stituzione. i tradimenti, Vab-
bandono nella miseria piii ne-
ra. gli incesti... Pure la bra-
va gente cattolica, quella che 
va a Messa e trova con for to 
nel Signore e capace di sop-
portare anche queste sciagu-
re. Si Jiguri se un caltolico, 
ma anche una normale perso
na che abbia un po' di cervel 
lo nnn potrebbe sopportare 
questa assurda incompatibili-
ta di caratlere di cui lei mi 
purla ». 

« Lei nct'je molte lettere 
sulla questione del divorzio. 
don Paolo? >. 

«Ricevo molte lettere di-
sperate, certo. e pochissime 
chiedono il divorzio se sia 
giusto oppure no. Tutte mi 
chi?dono la forza di continua 
re a vivere in grazia di Dio ». 

Don Paolo e un prete sere-
ro. abbastanza raro trnvarne 
in questi tempi. I suoi colle-
glii. infatti tentano quasi tutti 
di mitigare in molta mondani-
ta la loro intransigenza. II 
piu famoso rubrichista. don 
Liggeri. che scrive sul roto
calco femminile a maggiore 
tiratura e tiene ovunque di-
battiti e conferenze. dice, per 
esempio: «Indubbiamente il 
divorzio pud risolvere certe 
situazioni personali: s'intende 
evrlusivamente per lo stato ci
vile. perche sotto il profilo re-
ligioso. o un matrimonio e sta
ff) celehrato invalidamenle e 
allnra viene dichiarato nulla o 
e stato celehrato validamente 
e allora non pud esiere an-
nullato. Ma se non vogliamo 
cadere in una faciloneria pe-
ricolosa dobbiamo chiederci 
anche quali situazioni possono 
essere meritevoli di essere ri-
solte col divorzio. E nessun 
legislatore al mondo e riu-
scito finora a stabilire una 
giusta applicazione ». 

Da qualche anno, comun-
que. dalla fine del Concilio i 
cattolici mostrano un certo di-
sinteresse nei confronti del 
problema. I cattolici, non il 
partito della DC. E. dal loro 
punto di vista, la cosa $ del 
tutto comprensibile. Siabilito 
una volta per tutte che il ma
trimonio e per un vero cat-
tolico indissolubile. la discus-
sione verte ora su* rapporti 
giuridici tra Stato e Chiesa ed 
i cattolici di punta (tipo Adria-
na Zarri che abbiamo gia ci
tato) contiderano, per Vltalia. 
come assolutamente necessaria 
I'abolizione del Concordato che 
definiscono un ibrido giuridi-
co e un compromesso mo
rale. 

Piu o meno chiaramente. si 
sono pronuncinti a favore del-
I'abolizione del Concordato sia 
il gruppo milanese che gra-
vita attorna alle ririsfe Mo
mento e all'Universita catto 
lica del Sacro Cuore. che il 
gruppo del Regno di Bolo
gna. e di Politica. che il grup
po di S. Zeno di Treriso. Cia-
senno di questi gruppi ha al 
suo interno una serie di posi-
zioni. piii o meno s'umate: 
abbastanza recentcmente Mo 
mento ha lanciato una specie 
di referendum tra i suoi colla-
boralori in cui, con una serie 
di domande. si cercava una de-
finizione del problema della 
famiqlia moderna e del senso 
della famialia cristiana nella 
so^eta contemporanea 

La risposta piu audace. ma 
anche la piu coerente. ci e 
sembrata quella di Luisa 
Vaiani Muraro. assistente di 
storia delle religioni alia Cat
tolica. € Di famiqlia cristiana 
— dice la Muraro — si pun 
parlare alio stesso modo in 
cui si parla di Stato cristia-
no: e una de*ignnzione im-
prnpria dal punto di rista del 
Vangelo. La " charifa.s ". in
fatti. e un rincolo tra ere-
denti. che non coincide con 
nessun legame umano di raz-
za. di nazione, di parentela... 
L'unica formazinne proprin-
mente cristiana e la " eccle 
sia " la comunita dei credenti, 
nella quale soltanto Vindiriduo 
sfunoe alia solitudine daranti 
a Dio. Si e spes*o cercato — 
conclude Luisa Muraro — di 
riparare alia manranza di que
sto auteniico rincolo comuni-
tarin consor-rando delle forma-
zioni storiche — come lo Sta
to e la famialia — le qunli. 
prnprin perche incaricale di 
un ruoln abnorme. si sono ri-
relnte enrruttrici della fede ». 

Piu cauto e vago anche se 
piu conciliante, il professor 
Gustavo Bontadini. ordinario 
di filosofia teoretica alia Cat
tolica di Milano, dice: « ... lo 
penso che la leaislazione mo
derna dovrebbe sempre piu 
orientarsi verso Videale di una 
coesistenza fra credenti e non 
credenti, e. in genere. tra di-
versi tipi antropologici. nella 
quale nessuno ostacoli la li
bera espressione deali altri, 
dove cioi ci si sforzi di ri-
durre al massimo gli attriti ». 
Ma t cattolici di punta, i co-
siddetti c gruppi spontanei > 
sono pochissimo autorevoli sia 
nel mondo della Chiesa che ir 
quello laicissimo del partito 

cattolico al potere. E ad ogni 
battaglia elettorale la Chiesa 
trova il modo di dimenticare 
le sue punte di diamante per 
raccogliere i credenti, con 
moniti severi, attorim al par
tito democristiano, appoggian-
done le potizioni politiclie. 

Sulla questione del divorzio. 
la Democrazia cristiana si pre-
senta, in tutte le sue alt. or 
roccata dictro al « no ». 

«iVoi — ha dichiarato Vo-
norevole Maria Elctta Marti
ni — siamo per il bene co 
tnune Ed e un bene vera-
mente Vintroduzione nella le 
gislazinne italiana del divor
zio. per il nostra paae che 
lia una certa tradizione cultu 
rale un certo costume, un ccr 
tn asvetto sncialc ed economi 
co? Pensunno di no » 

Su questa base, il tenia del 
divorzio si annuncia come uno 
dei cavalli di battaqtia delta 
prossima campagna elettora 
le democristiana La f'/iiesa. 
si sta mobilitando in que 
sti giomi con I'assemblea qe-
nernle dell'ephcopata itnliano, 
inauqurata a Roma il 21) feb 
braio da un ripido momtn 
del cardinale Urbani. pre\i 
dente della Canferenza epi 
scopale « // cardinale Urha 
ni — ha scritto a questo pro 
posito Vittorio Gorresio sulla 

Stampa — ragiona in termi
ni di concretezza parlamenta-
re. Vuole che nella prossima 
legislatura la DC riesca cos\ 
forte da poter impedire I'in-
troduzione del divorzio in Ita
lia. Con infelice accostamen-
to egli ha pure invocato la re-
pressione della pomografia, 
quasi che dal punto di vista 
della decenza le due questio
ni siano paragonabili *. 

L'assemblea generale epi-
scoimle e stata fronteggiata da 
un contro convegno di Vicen-
za. indetto dalla riri.sfa vene-
ziana « Questitnlin » di W'ladi-
miro Doriqo Nel contro con-
vegno circoli cattolici. gruppi 
di studio, cenacnli (il circolo 
Ozannm. Maritain. Don Ml-
Uini_ F L Ferrari ecc ) e per-
wnnlita della cultura. hanno 
fatto srntire la lor,, pmte^ta 
i antra il pesnnte inwrvento 
dei tvsrori richhimandosi alio 
snirito del Concilio ecumenico. 
Mv mente lascia presagire che 
la loro rave venna raccaltn: 
non dalle autoritd della Ch\»-
sa e - ancora meno — dai 
notabili demncristiani 

Annarn^»-J^ Rodari 
FINE 

I preccdenii arllcoli sone 
stall pubblicati nel g'ornl 1ft, 
11, 12 e 13 marzo. 

RAZZE E POPOLI 
DELLA TERRA 

di 
RENATO BIASUTH 

Ouarta edizione interamente riveduta 
e agg iorna ta con la co l laboraz lone di 

31 specialisti 

LA PALEONTOLOGIA PIU RECENTE CON-
FERMA ADAMO UNICO PROGENITORE? O 

CINQUE ANTENATI STANNO ALL'ORIGINE 
DELLE CINQUE GRANDI RAZZE SOMATICHE 

TRADIZIONALI? 
Nel quadro di una sintesi globale deila scienza 
antropologica, I'opera di Renato Biasutti tratta e 
discute, con questi appassionati problemi, i risul-
tati piu recenti della classificazione razziale, e, 

su questa base, I'infinita variazione dei riti, del 
miti, delle manifestazioni socio-culturali piu 
ampie, che segnano e costellano la realta 

storica e vivente dei popoli. 
QUATTRO VOLUMI IN COFANETTO 

Complessive pagineXL-3248con38tavole 
a colori fuori testo - 2 tavole in nero 

2323 illustrazioni. Elegantemen-
t e r i l e g a t i L 55.000 

A COMODE RATE MENSILI 
UTET- CORSO RAFFAELLO 28 -10125 TORINO 
Prego farmi avere in vis-coe. senza impegno <Ja parte mia. I'opuscolo Il
lustrative dell opera: RAZZE E fOPOU DEILA IEWU. 
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