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BRUXELLES - Inthiesta sull'emigration* 

Nell'ambasciata ancora 
> ' - . ( 

il ritratto 
dell'«ex re di maggio* 

F un dono personate dl Umberto all'ambasclatore Haih - lin mondo 
da sburocratluare e rinware profondamente, jieJ/7nferesse del 
nostrl emigrati - L'lgnobUe sfruttamento del fororoforl tdrcolantl* 

DALL'INVIATO 
BRUXELLES, agojto 

Nell'Ambasclata della Re-
pubbllca itollana, al 43 del-
1'Avenue Legrand, fa splcco 
un bel ritratto dell'ex re di 
maggio. E' un dono personate, 
con flrma aufografa, dl Um
berto aH'ambasclatore Aldo 
Maria Mazlo. L'ambasciatore 
avrebbe potuto slstemare 11 
ritratto a capo del proprio 
letto o in altro luogo intlmo; 
lo ha messo invece ben vlsl-
bile, al posto d'onore, sopra 
il caminetto di una saletta 
che confirm col salone delle 
feste e del ricevimentl. Gli 
invltatl al ricevimento del 2 
glugno, festa della Repubbll-
ca, hanno cosl avuto la sor-
prcsa di ammirare 11 ritratto 
di Umberto nella sede che in 
Belgio rappresenta, a livello 
piu elevato, il nostro Paese. 

Un ambasciatore di questo 
stampo dovrebbe avore 11 
buon gusto di prendere il cap-
pello, 11 - ritratto e le altre 
cose sue e dl andarsene, ma-
gari in Portogallo, 11 piu velo-
cemente possibile. Vedremo 
se lo fara. 

Ho raccontato questo epl-
sodletto non perche ce Tab-
bia con l'ambasciatore Mazio; 
ma perche, iniziando la pub-
blicazione di un'inchiesta gior-
nalistica sui rapport! fra eml-
grati all'estero e autorita ita-
liane che 11 rappresentano, ml 
e sembrato che la storia del 
ritratto del re di maggio di-
cesse chiaramente a quale de-
funto mondo appartengano 
inolte di queste autorita. 

Gli emigrati all'estero si 
muovono, protestano, lottano 
anche per cercare di far com-
prendere ch'essi vogliono, an
zi pretendono, nuova dignita 
u considerazione. Finiscono 
con l'essere costretti a soste-
nere una battaglia in condi
tion! particolarmente difaclli, 
perche da condurre su vari 
fronti; stranieri non sono sol-
tanto coloro che 11 ospitano 
e parlano un'altra lingua. 
Stranieri sono, per essi, an
che certi ambasciatori e certl 
consoli. Quail istanze social! 
pu6 sostenere un ambasciato
re della Repubblica che vanta 
l'amicizia del re di maggio? 
Di quali rivoluzionarie inno-
vazioni pub farsi sostenitore? 

Le ambasciate e 1 consolati 
all'estero pullulano ancora og-
gi dl funzionari che sarebbero 
stati all'altezza della situazlo-
ne al tempo del Borboni. 
«Quando e stato necessario 
potenziare il mio consolato 
perche I'immigrazione italiana 
aumentava a dismisura — ml 
ha raccontato un console in 
Germania — il ministero non 
ha fatto altro che prendere 
qualche funzionario da sedi 
periferiche e trasferirlo qui. 
Nessuno si e preoccupato di 
accertare il grado di prepara-
ztone dei trasferiti, la loro 
conoscenza dci problemi del
la emigrazione, le loro capa
city di avere rapporti coi la-
voratori. Per il ministero con-
ta il numero ». 

Sicche non ci si deve me-
ravlgliare dl apprendere che 
in una regione della Repub
blica Federale Tedesca sono 
stati mandatl dei funzionari 
consolari di una certa eta, 
provenienti da Paesi del Me
dio Orlente. nati e cresciuti 
in que! Paesi. che mai nella 
loro rispettabile esistenza si 
erano in qualche modo inte-
ressati di emigrazione. E' co
me se si prendesse un turco 
e lo si mettesse in Germania 
a direndere i diritti dei la-
voratori Italian! ed a curar-
ne gli interessi (oggi sta av-
venendo l'inverso: siccome il 
ministero degll Esteri ha aper-
to numerose nuove sedi con

solari nel Paesi d'Africa, di
vers! funzionari sono stati tra
sferiti col solitl crlterl, dalla 
Francla o dalla Germania, nel 
Congo o in Nigeria). 

Probleml nuovi, nuove esl-
genze si pongono contlnua-
mente anche per 1'emigrazio
ne all'estero. C'e poco da fa
re: 1'emlgrato, pur fra le dlf-
flcolta proprie della sua con-
dlzione, organizza la sua re-
sistenza e parte al contrattac-
co. Dlcono parecchie cose, a 
chl >e vuol capire, anche la 
partecipazione dl massa alia 
campagna per le elezionl po-
litiche (seppure svoltasi se-
miclandestfnamente In - cert! 
Paesi); le battaglle condotte 
per la relscrizlone nelle llste 
elettorali, per ottenere t per-
messi elettorali e la garanzia 
del posto dl lavoro, persino 
quella per ottenere trenl suffi-
cienti per poter ragglungere 
tempestlvamente le proprie se
di elettorali. 

Per6, anche in questa oc-
caslone, la maggior parte del
le ambasciate e del consolati 
hanno dimostrato di essere 
soltanto degll strumentl al 
servlzio della maggioranza, 
conservatorl, pigri, reazlonarl, 
oppressi dalla burocrazia e a 
loro volta burocraticamente 
oppressor!. In fatto di inizla-
tiva e di liberalita, ambascia
te e consolati possono essere 
paragonati alle questure: tut-
t'ai piu alle prefetture. I piu 

Anche ieri 
bloccata 

«La Stampa » 
TORINO, 4 agosto 

Anche oggl a Torino, per il 
secondo giorno consecutivo, 
non e uscita La Stampa: con-
tinua lo sclopero dei rotativi-
sti contro I'lnasprimento dei 
ritmi di lavoro con meno per-
sonale. Ieri non e uscita nep-
pure la Stampa Sera, che al 
sabato ha tre edizloni. La di-
rezione del quotidiano FIAT 
sta tentando di comporre la 
vertenza, ma cib appare com-
plicato dal fatto che anche 
gli spedlzionleri sono In agi-
tazlone. - • . 

Lo sciopero de La Stam
pa ha provocato un episodio 
significativo negli uffici del-
l'altro quotidiano «indipen-
dente» torinese, la Gazzetta 
del Popolo, di ispirazione de-
mocristiana. Quando venerdl 
notte e giunta la notizia che 
La Stampa era bloccata, i re-
dattori della Gazzetta hanno 
subito impartito l'ordine dl 
aumentare la tiratura consue-
ta (130.000 copie) in modo da 
ragglungere quella del quoti
diano FIAT (480.000 copie). 
Ma mentre gia le rotative gi-
ravano al massimo, e arriva-
to un contr'ordine da parte 
del procuratore generale del
la Gazzetta. Secondino Laco: 
aumentare la tiratura si, ma 
entro limit! modest!. L'episo-
dio ha confermato cib che si 
sapeva gia da qualche tem
po: una parte del passivo 
mensile della Gazzetta del Po
polo viene coperto da una 
sowenzione della FIAT. Di 
qui la necessita di non fare 
una concorrenza troppo ac-
canita al quotidiano del mo-
nopolio. 

La FIAT gioca cosl su due 
tavole: da una parte con La 
Stampa sostiene la politica 
del centro-sinistra, e in par-
ticolare i socialdemocratici e 
daU'altra aiuta il quotidiano 
della maggioranza DC. . 

Sepolto per 77 giorni 

II dibattito sul controllo delle nascite 

attlvi funzionari si sono dl-
stint! nel propagandare la non 
obbligatorleta del voto. *Se 
non andrete a votare noi testi-
monieremo che ne slete stati 
impedlti da cause di )orza 
maggiore», si poteva leggere 
pressapoco su moltl dei vo-
lantlni che le autorita conso
lari hanno dlstribuito in dl-
versl Paesi d'Europa. 

Bruxelles si picca d'essere 
la capltale della coslddetta 
« piccola Europa». Qui ogni 
glomo nuove organlzzazioni 
internazionali o soprannazio-
nali vengono create e trova-
no posto nel colossali build
ings che la cltta costrulsce 
uno dopo l'altro. Qui, in te
nia di immigrazione, si fa un 
gran parlare dell'lmportanza 
della coslddetta libera circo-
lazione della manodopera nei 
Paesi della CEE. Ma a che 
cosa si riduce questa libera 
clrcolazione, nella realta? Nel
la possibility per 1'emlgrato 
di andarsene da un Paese al-
l'altro in cerca del lavoro che 
piu gli aggrada? 

SI. Ma 6 pur vero che in 
Belgio sta prosperando una 
fauna composta da piccole 
imprese sfruttatrici che, gra-
zie alia crlsi di rldlmensiona-
mento economico che il Paese 
sta attraversando, vivono al
le spalle della manodopera cir-
colante. « Sfamiamo gli italia-
ni dl passaggiou, dlcono gli 
imprenditori di queste ditte. 
Se ne fanno vanto. Ma li sfa-
mano spremendoli al massimo 
e pagandoli due soldi. Salva-
tore Cargiulo, napoletano cir-
colante alia caccia dl una oc-
cupazlone, e stato salvato dal
la signora Van Der Auwera, 
proprletaria di un ristorante, 
che lo ha impiegato come cu-
ciniere. Per 549 ore di lavoro 
il Cargiulo ha ricevuto un sa-
lario complessivo dl 9.700 
franchi belgi. Ne avrebbe do-
vuti percepire 28.548, cioe ben 
18.848 in piu. 

Se quello dl Salvatore Car
giulo fosse un caso isolato, 
pazienza. II fatto e che ogni 
giomo a Bruxelles arrivano 
dei circolanti che sperano, co
sl come gli e stato detto, di 
potere trovare un'occupazlone. 
Resistono coi propri mezzi 
per alcuni giorni, sempre nel
la speransa di poter trovare; 
poi accettano i contratti fuo-
rilegge dei profittatori. Op-
pure si rivolgono al consola
to. nln media — mi ha det
to un impiegato del consola
to, al 38 della Rue de Livour-
ne — ogni giorno due italia-
ni vengono qui a pregarti di 
trovargll un lavoro. Noi, quan
do va bene, riusciamo a si-
stemare, magari provvisoria-
mente, poco piu di un terzo 
di quelli che domandano il 
nostro interventov. 

Tutto e Iasciato al caso ed 
alia buona volonta delle auto
rita consolari (a Bruxelles c'e 
perlomeno un console giovane 
che sembra awertire determi-
nati problem! dei connaziona-
li emigrati). Ma e chiaro che 
la storia della libera clrcola
zione e una burla. Tragica 
perche vi sono di mezzo gli 
uomini. II MEC e i suoi or
ganism!, come dicevo prima, 
hanno creato un'infinita di uf
fici dotati di relativi fondi: ce 
n'e per le ricerche scientifi-
che, per lo sviluppo delle va-
rie attivita industrial!, com
mercial! e agricole. E cosi 
via. Non esiste nulla, invece. 
per 1'assistenza alia manodo
pera circolante. La proposta 
d'istituire un fondo comuni-
tario per aiutare la manodo
pera circolante venne formu-
lata dai rappresentanti del-
1'INCA. delle ACU, dell'ITAL 
nel ComUato degli italiani al
l'estero, un giomo ch'era pre-
sente il sottosegretario Oliva. 
I rappresentanti dei lavorato-
ri dissero che agli emigrati 
in cerca di sistemazione nei 
Paesi del MEC avrebbe do-
vuto essere corrisposto un 
contributo roinimo di 100 fran
chi belgi al giomo (circa 1SS0Q 
lire) per un periodo di almeno 
60 giorni. La sorama avrebbe 
dovuto essere considerata co
me un contributo alle spese 
che l'emigrato e costretto a 
sostenere di tasca propria (an
che se trasferendosi compie 
un grosso servigio a quelle 
economic che difettano di ma
nodopera locale) soprattutto 
nei prim! tempi di insedia-
mento nella nuova societa. 

II sottosegretario diva ri-
conobbe che la proposta era 
sensata. Disse. anzi. di essere 
d'accordo con chi l'aveva for-
mulata: l'avrebbe percib por-
tata in discussione alia CEE. 
I nuovi emigrati aspettano. 
perb, ancora; non i 100 fran
chi belgi, ma almeno un cen-
no di risposta. Perche. ad es
sere sinceri, col centro-sini
stra, finche e esistito, qual-
cosa di nuoro e accaduto (an
che se i Borboni sono rima-
sti ai loro post!). Ministri. 
sottosegretari, perstno qualche 
ambasciatore, avevmno preso 
1'abitudine Iodevole non solo 
di ascoltare (che e gia un bel 
successo), ma persino di ap-
provare quel che gli venlva 
detto. « Arete ragUme, ne par-
lerb a Roma », si sono sentiti 
rispondere qualche volta gli 
interessati traumauzzati piu 
che strabiliati. Peccato perb 
che il centro-sinistra sla ca-
duto prima che ministri, sot-
tosegretari e cosl via prendes-
sero anche la buona abitudine 
di far sapere com'era stata 
accolta, la tal faccenda, a Ro
ma. Ma il progresso, come le 
nespole, matura per grmdi. 

Ptero Campiti 

II principio fondamentale e quello della liberta della donna di decidere quando avere 
figli - Come tradurlo in pratica nel migliore dei modi? - Le proposte del,prof. Verbenko 

Miss Lazio a Torvaianica 

ROMA — La cantinta Miranda Martina consagna il titolo di Mitt Cinema Lazio 19*V ad Anna Maorii, anni 20. La carimonia ha avuto 
luogo la notta scorta a Torvaianica. 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, A agosto 

Non e certamente fortuito 
che proprio mentre la Chie-
sa cattolica giungeva alle sue 
negative conclusionl sul pro-
blema del controllo delle na
scite e speciflcatamente su 
quello dell'impieRO del mez
zi antlconcezionali, anche in 
URSS si riaccendesse un di
battito sulla stessa tematica. 
Questa coincidenza non devo, 
perb, far pensare che in 
URSS si sia riproposto il te-
ma etico della liberta di vo-
lere o non volere ngli, in 
quanto questa questione di 
principio e risolta da molti 
decenni. 

In realtk la coincidenza sta 
nel fatto che mentre la Chie-
sa si atturdnva a riconside-
rare le sue vecchie posizio-
nl dinanzi alle pressioni del
le tendenze sociali spontanea-
mente manifestatesi nel mon
do per giungere ad una con-
clasione dogmatica, in Unio-
ne Sovietica maturava l'esi-
genza di trarre iin bilancio 
e superare limitl e incon-
gruenze pratiche e ideologi-
che che in qualche modo han
no materialmente ostacolato 
la plena attuazione del prin
cipio di liberta conceziona-
le. I limit! e le incongruenze 
si rirerlscono alia politica de-
mografica del Paese, che ta-
lora e entrata in contraddi-
zione appunto con il princi
pio di liberta. 

Non esiste polemica sui 
princlpi fondamentali. Lo 
Stato respinge ogni forma di 
malthusianesimo ma ricono-
sce la liberta dei cittadini di 
decidere se avere o no figli, 
di decidere quanti averne e 
quando. Nel delineare questa 
posizlone di principio, la le-
gislazione positiva e lo stes-
so dibattito culturale muovo
no dalla distinzione leniniana 
secondo cui una cosa e la 
dottrina sociale malthusiana, 
dal contenuto disumano e rea-
zionario, e altra cosa e il di-
ritto democrat ico del cittadi-
no di stabiltre le condlzioni 
della sua vita privata e fa-
miliare. 

Nei fatti, tuttavia. il giu-
sto rigetto della limitazione 
forzosa delle nascite e l'inte-
resse ai piu alti tassi di svi
luppo demograflco, hanno por-
tato ad un atteggiamento e 
talora a specifici provvedi-
menti legal! che limitavano 
nella pratica, se non il dirit-
to di evitare la gravidenza, 
certamente quello di inter-
romperla. Nel 1920, allorche 
l'unico modo di pre venire una 
nascita indesiderata era quel
lo dell'intervento chirurgico 
(l'impiego di antifecondativi 
chimici era sconosciuto e quel
lo delle barriere Msiche arti-
flciali era conosciuto e acces
sible a pochissime persone), 
il potere sovietico aboil le 
sanzioni penali contro le don-
ne che si sottoponevano a 
pratiche abortive e contro i 
sanitari che le attuavano. 

Cosi, 1URSS fu il primo 
Paese ad abolire la punizione 
degli abort! procurati. Sedici 
anni dopo, probabilmente per 
ragioni di politica demogra-
fica ma forse anche per ma-
lintese preoccupazioni di or-
dine sanitario, fu stabilito che 
era legale solo l'aborto deci-
so dal medico per ragioni at-
tinenti alia salute della don-

On leggendario comandante dell'Armata Rosso 

t morto il maresciallo Rokossovski 
Dalle battaglie della guerra civile a Stalingrado. a Berlino - Comandante del fronte bielorusso libero la PolonicL, 
dove fu acclamato eroe nazionale e piu tardi ricopri per qualche tempo la carica di ministro della Difesa 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 4 agosto 

II marrsciallo Konstantin 
Rokossovski, uno dei piu noti 
condottieri della seconds gver* 
ra mondial*, si e spento ieri 
dopo una lnnga malattia, al-
l'rta di 72 anni. 

Era rormbro candklato del 
Comitato centrale del PCUS 
e drpntato al Soviet snpmno. 
Era una delle pochissime per-
sonalita cui fosse stato con-
frrito per due volte 0 titolo 
di eroe deUXRSS. 

II compagno Rokossovski, 
nato in una provincia polac-
ca del vecchio impero zarista 
da famiglta di ferrotieri, com-
pi la sua prima csperiema 
mihtare durante la guerra 
'14-'17 e. come molti suoi coe-
tanei. tisse i grandi giorni del
la rivoluzione passando dalla 
parte della Guardia Rossa. ap-
pena costituita. Da allora lego 
Vintera sua vita alia sorte 
del primo esercito proletario. 
mettendo subito in risalto le 
sue qualita nel corso della 
guerra civile alia cui conclu
sion, avendo apptna ventisei 
anni, ricopriva gia il grado 
di comandante di brigata, 

Perfezionandosl nette acca-
demle milltari, soli rapida-
mente i gradi ntccesstei tan-
to che Vinizio della %econda 
guerra mondiale lo vide alia 
testa di un corpo d'armata 
corazzato. Nel grande con-
flitto, il suo nome divenne 
gradatamente sempre piu po-

polare in URSS e all'estero 
in ragione deU'importanza del
le operation! condotte dalle 
sue unitt corazzate e del par-
Ucolare fascino della sua per-
sonalita di giovane coman
dante, • <* -

Sul fmire del conflitto, quan
do stava assistendo agli ulti-
mi decisici cotpi ai nazisti 
in Polonia e in Germania, egli 
era il piu giovane maresciallo 
di cui VVRSS disponesse. 

Dtvenne comandante d'ar
mata nella difficile fase ini-
ziale di resistenza ai tedeschi, 
prima sul fronte di Briansk 
e poi sul Don. Bloccata Vof-
fensiva nazista, si sposto sul 
fronte centrale dove U suo 
gruppo di armate partecipd 
e volse a proprio favore gh 
episodi centrali del conflitto: 
dalla battaglia di Stalingrado 
a quella sotto Mosca, al colos-
sale scontro di armate coraz
zate di Kursk (dove croUb 
il grosso della potenza terre-
stre httleriana) per prendere 
poi la testa del primo e del 
secondo fronte bielorusso che 
lo condusse alia liberazione 
della Polonia, dove fu accla
mato come un eroe nazionale. 
L'ultlma sua grande impresa 
fu la partecipazione. assieme 
ad altri grnppi di armate. alia 
battaglia finale di Berlino, 
nella quale le truppe al suo 
comando assolsero la pinzio-
ne dl cuneo centrale nella pro-
fondtta del disposittvo nemi-
CO. 

Terminata la guerra fu no
minate vice ministro della di
fesa. Poi il suo nome fu le

gato ad una operazione poli
tico che successtvamente do-
txva avere molti critici: doe 
la sua nomina. su rtchiesta 
del governo di Varsavia, a mi
nistro della difesa e a vice 
Presidents del Consiglto po-
lacco. In questo delicato inca-
rico egli, per generale rico-
noscimento. operb con gran-
dissima lealta verso la nazio-
ne polacca e il suo partito 
operaio, e nei giorni difficih 
della crisi che doveta ripor-
tare al potere Gomvlka ga-
ranti, nel corso del famoso 
VIII plenum del Comitato 
centrale, il pieno appoggio 
dell'esercito al partito e at 
suoi organi dtrigenti. 

Tuttavia, proprio ad evita
re che la sua permanenza alia 
testa delle forze armate po-
lacche potesse essere con-
siderata una menomazione 
dell'indipendenza del Paese, 
egli abbandonb la carica e 
tornb tn URSS reinserendosi 
nella vita dell'esercito rosso 
e del PCUS, partecipb a tutti 
i congressi del partito e fu 
da essi ripetutamente eletto 
nel Comitato centrale assu-
mendo diverse cariche come 
comandante di gruppo di or-
mata, di regioni milltari, di 
settori mmisterialL 

II necrologio pubblicato 
oggi e firmato daWtntero Uf-
ficio politico del partito, da 
tutti i piu alti ccmandanti 
attuali delle forze armate e 
dai maggiori protagonisti del
la seconda guerra mondiale. 

•. r. 

Castellammare 

Varata 
motonave 
polacca 

da carico 
CASTEUAMMARC Dl STA8IA, 

4 agosto 
La motonave da carico 

«Ziemia Kieleckaa di 26.200 
tonnellate e stata varata og
gi dallo scalo dei cantierf na
val! di Castellammare alia 
presenza del soli dirigenti, 
tecnici e maestranze del can-
tiere. L*un!ta e stata costrui-
ta per conto della societa po
lacca aCentrala Morska Im-
portowo Eksportowa a di 
Gdansk (Danzica). 

La cZiemia Kieleckaa, ge-
mella della aZiemia Kosza-
linskaa costruita nello stesso 
cantiere stabiese, ha una lun-
ghezza di 188.700 metri, una 
larghezza di 22,80 metri, una 
potenza dell'apparato motore 
di 11.200 cavalli ed una velo
city di 17,50 nodi. 

na. Questo prowedimento re-
strittivo condusse a risultati 
negatlvi, paragonabill a quelli 
che si reglstrano attualmen-
te in Italia, cioe condusse ad 
un enorme aumento degli a-
borti clandestini e al peggio-
ramento della situazione sa
nitaria generate (lncremento 
della mortality, delle malattie 
croniche o della sterllita). Nel 
1955, quando ancora era pre-
sente il problema di riempi-
re i paurosi vuoti demogra-
ficl provocati dalla guorra, il 
Soviet Supremo riconobbe 
che la forzosa limitazione de
gli aborti riconosciuti non n-
solveva, anzi aggravava, il pro
blema e stabill di nuovo la 
liberta di abortire, ferme re-
stondo le necessarle garanzie 
sanitarie. 

E' questo il regime attuale, 
11 quale prevede che una gra-
vidanza possa essere libera-
mente interrotta a condizione 
che non duri da piti di tre 
mesl e che l'lnterruzlone av-
venga nelle apposite istituzio-
ni mediche. Possato il perio
do dei tre mesl e necessario 
un accurato esame della ri-
chiesta dl aborto sia sotto il 
profilo sanitario che sotto 
quello della condizione socia
le della donna. Sono conside
rate illegal! tutte le pratiche 
abortive effettuate al di fuo-
rl delle lstituzlonl sanitarie, 
ma con questa significativa 
preclsazione: che ne rispon-
dono penalmente tutte le per
sone partecipanti ad esclusio-
ne della donna incinta. 

Un'altra importante innova-
zione rispetto al regime pre-
esistente, era costituita dalla 
abolizione dell'obbligo del con-
senso maritale per attuare la 
Interruzione della gravidanza, 
accentuando cosi l'elemento 
dl liberta personale dellu 
donna. 

Come si vede, la legge si e 
occupata variamente del solo 
aspetto della prevenzione dol-
le nascite non desiderate P 
mai di quello della preven 
zione delle gravidanze. Per 
cui si e registrato un crescen-
te impiego dl antifecondativi 
parallelamente ad iniziative di 
divulgazione igienlco-sanitaria. 
La situazione e tuttavia con 
siderata da alcuni Insoddisfa-
cente perche, se cinquanta an 
ni or sono fu un grande pro
gresso autorizzare l'aborto. 
ora la questione si e sposta-
ta sulla prevenzione della gra 
vidanza come mezzo principa-
le e meno noclvo di attuare 
il principio di liberta conce-
zionale. 

Recentemente il professor 
A. Verbenko ha scritto che git 
aborti costituiscono oggi il 75 
per cento dei casi di « non vo-
luta maternita», mentre solo 
un quarto e dovuto all'adozio-
ne sistematica di mezzi anti-
concezionali. II problema che 
il noto clinico sovietico po
ne e quello di capovolgere ra-
pidamente questo rapporto 
quantitatlvo attraverso una 
vasta diffusione dei mezzi an-
ticoncezionali dl cui sia stata 
provata la innocuita per la 
salute della donna. 

La proposta del prof. Ver
benko comporta la necessita 
di risolvere nella pratica la 
questione — risolta in via di 
principio — che non vi e con 
traddizione tra una politica 
di alto sviluppo demografico 
e la tutela delta donna nel 
suo diritto di regolare in ple
na responsabilita le nascite. 
In fondo, una retta applica-
zione della politica di svilup
po demografico (intesa come 
creazione delle condizioni so 
ciali piu propizie ad un alto 
tasso delle nascite. oltre che 
come battaglia ideologies) e 
indispensabiie per non rein-
trodurre — sia pure con mo-
tivazioni diverse da quelle cat-
toliche — la concezione del
la donna come «macchina 
partoriente » e garantire la sua 
effettiva parita di diritti. Per
cib e ora di far cadere 1'alibi 
anti-malthusiano e vedere la 
questione in termini stretta-
mente scientific!. 

Punto di partenza, dice an
cora Verbenko. e avere una 
piu attenta ricerca attomo al-
1'efficacia e alia innocuita dei 
mezzi anticoncezionali, fisici 
e chimici. Le conclusioni ab-
bastanza pessimistiche finora 
divulgate sono a suo parere 
inattendibili, f rut to di meto-
di e calcoli errati. e di scar-
sa estensione della casistica 
esaminata. Bisogna eliminare 
la propensione per palliativi 
che evitano una gravidanza 
oggi ma non riescono ad im-
pedirla cinque o d:eci mesi 
dopo. La soluzione sta nella 
produzione massircia di mez
zi anticonpezionali di alta ef-
flcacia. nel rendere postante 
la campagna di divulgazione 
igienico-sanitaria. nella conclu-
sione ragionevolmente ranida 
delle molte indagini cliniche 
in corso sui vari mezzi di pro-
duzione sovietica. La necessi
ta igienica e sociale di ru-
telare la salute della donna e 
la stessa opDortunita econo-
mica — conclude i! professor 
Verbenko — richiedono di 
creare subito un grande cen
tre scientifico. che potrebbe 
denominarsi Lstituto del ma-
trimonio. con delegazioni in 
tutto il Paese. 

Si pub essere certi che le 
idee del noto clinico mosoo-
vita avranno partigiani e av-
versari. Pra i prim! saranno 
certamente mllioni di donne 
che non deslderano pagare sul 
banco operatorio la loro li
berta di non avere figli invo-
lontariamente concepiti. 

Enze Roggi 


