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Risultati e prospettive 

dell'assemblea 

degli psicologi a Roma 

Scende 
dalla cattedra 

anche la 
psicologia 

Seduti comodamenle ncl-
le rosse poltrone della 
sala del Consiglio naziona-
le delle ricerche, per tutta 
la mattina del 7 gennaio, 
hanno fatto finta di non 
capirsi, di essere andati li 
per parlare ognuno delle 
proprie cose, come del re
cto era accaduto da sein. 
p re . Erano piu di trecento 
e rappresentavano — nel 
bene o nel male — la psi
cologia italiana: quella gal-
lonata di titoli accademici 
(uno ha detto, tra i sorrisi 
degli ascoltatori, « io sono 
Fer rar i , figlio di Giulio Ce-
sare , che come sapete e uno 
dei fondatori della psicolo
gia i ta l iana*) e quella, 
soprat tut to giovane, che 
vuole liberarsi dal peso 
della s t rut tura confusa, 
marcia e autoritaria, che 
fin qui ha caratterizzato lo 
andamento di questa scien
za, forse molto piu che di 
a l t re . 

Ma ad un certo punto 
c'e slato un lucido richia-
mo alia real ta: uno dei pre-
senti si e alzato e ha detto 
che l'assemblea era stata 
convocata perche l'esigenza 
di una rigorosa chiarifica-
zione tra gli psicologi non 
poteva essere ancora riman-
clata. II richiamo di un gio
vane ricercatore ha dun-
que segnato 1'inizio di quel
la che, nelle successive tre-
dici ore di lavori, doveva 
diventare una esperienza 
senza precedenti , nella sto-
ria della psicologia italia
na, aperta a sbocchi e pro
spettive assai interessanti 
e significative. Ma e meglio 
dire, subito, le conclusioni 
cui gli psicologi present! 
sono giunti . 

L'assemblea ha dichiara-
to di fatto decaduta la 
SIPS (societa italiana di 
psicologia ' scientifica): ha 
deciso il blocco di docenze, 
incarichi, cat tedre, concorsi 
statali e parastatali e di 
quanto altro caratterizza la 
at tuale organizzazione del 
potere nel set tore della psi
cologia; ha individuato al-
cuni temi di elaborazione e 
discussione; e soprat tu t to 
ha definito la nuova orga
nizzazione asscmbleare con | 
una asscmblea nazionale, 
che tornera a riunirsi fra 
4 mesi, assemblee regiona-
li, commissioni di studio, 
gruppi di azione e segrete-
ria di coordinamento. Riso-
luzioni che per il loro ca-
ra t tere « contestativo », per 
la presa di coscienza poli-
tica che esprimono, merita-
no un breve discorso non 
solo sullo svolgimento del 
dibatlito, ma sull 'attivita 
che ha preccduto l'assem
blea. 

La SIPS 
La SIPS era una istitu-

zione autoritaria e antide-
mocratica, centro di potere 
dei • baroni » e dei catte-
dratici che raccoglieva solo 
400 dei 2000 psicologi che 
esercitano in Italia. I suoi 
limiti, la sua inefficienza e 
inesistenza erano stati piu 
volte denunciati (l'assem
blea del Lazio nel dicembre 
scorso, tra l 'altro, aveva 
sottolineato che l'assemblea 
dei soci della SIPS non si 
riuniva da dieci ann i ) . II 
suo consiglio direttivo ave
va indetto per il 7-8 gen
naio il XVI congrcsso di 
« lavori scientifici ». Da Fi-
renze prima, da altri isti-
tuti e sedi poi, sulla scia o 
forse piu precisamenle at-
traverso 1'esperienza diret-
ta del movimento studente-
ECO (va ricordato a questo 
proposito un intercssante 
documento elaborato nel 
maggio scorso nella facol-
ta di Magislero a Firenze) , 
e scaturita l'esigenza e 
quindi 2a proposta di tra-
sformare il congresso in 
assemblea per un incontro 
libero da aspett : formaii e 
gerarchici e per discutere 
« il significato e le finalita 
che una societa di psicologi 
deve riconoscere come pro-
pri in modo da essere in 
grado di dare un contributo 
alia risoluzione delle diver
se problcmatiche del mon-
co della psicologia, dell 'uni-
versita, dell ' intera societa*. 

La SIPS, con un atto fal-
»amente concil iat ive ha vo-
luto precisarc che avrebbe 
rinviato « i lavori scientifi
ci » per dare la possibility 
di svolgere i lavori assem-
bleari, non smentendo cosi 
la formula tanto cara ai no-
stri accademici, della scien
za naturale, i cui interes-
si evidentemente dovevano 
considerarsi « superiori » al 
livello dei lavori assem-
bleari. 

Ma )a risposta e stata 
pronta Dice ir.teiti il do-
eumento-mozione, approva-

to a maggioranza al termine 
della assemblea: «II lavoro 
dell ' assemblea nazionale, 
delle assemblee locali e dei 
loro strumenti si fonda sul 
presupposto che la psicolo
gia come ricerca e come 
intervento non e una que-
stione puramente concettua-
le-mctodologica o tecnico-
operativa, ma ha condiziona-
menti sociali e implicazioni 
politiche che vanno analiz-
zati e smascherati attraver-
so una attivita di critica per-
manente di s t ru t tu re e di 
persone e mediante la chia-
rificazione e il disocculta-
mento della pseudo-neutrali-
ta e pseudo-oggettivita della 
scienza e delle tecniche psi-
cologiche. Come la psicolo
gia, teoria e prassi, sia stru-
mento degli attuali rapporti 
di potere sara oggetto di 
analisi — prosegue il testo 
— e critcrio discriminante 
fra tutt i coloro che parteci-
peranno ai lavori assem-
blear i» . 

Giusto tono 
Entriamo nel vivo del di

battito che ha avuto mo-
menti vivaci, altri polemici, 
altri ancora confusi e in-
certi proprio per il peso 
politico che le decisioni del
l'assemblea avrebbero avu
to. Dopo una prima fase im 
pacciata e farraginosa — 
nel corso della quale alcu-
ni avrebbero voluto porta-
re la discussione sui modi 
e i termini di una riforma 
della SIPS — l'assemblea 
ha trovato il suo giusto to
no. € II problema — e stato 
detto — e di individuare in 
questa sede gli s t rumenti 
altcrnativi al potere della 
SIPS e delle cat tedre , di 
rendere operante, cioe, il 
passaggio del potere alle 
assemblee». Altri invece 
hanno ricordato che il te
nia centrale, di scottante 
attualita politica, non pote
va non r iguardare il ruolo 
dello psicologo, la sua pre-
parazione, la sua posizione 
nella societa. Certo il tem
po e stato breve e non tut-
to si e potuto fare: la stes-
sa discussione delle mozio-
ni approvate (e di decine 
di al tre che sono state pre-
sentate) ha rubato gran 
parte del tempo ai lavori. 

Ma indicazionj importan-
ti, da proporre alle assem
blee regionali, sono scaturi-
te da piu interventi . II 
gruppo di Palermo ha tra 
l 'altro presentato una mo-
zione, approvata dalla mag
gioranza, nella quale ap-
punto si elencano alcuni 
temi che dovranno essere 
discussi a livello locale e 
sui quali saranno elaborati 
documenti: psicologia come 
strwnento del potere della 
classe dominante e psicolo
gia come scienza contesta-
tiva; psicologia industriale: 
selezione c or ienlamento 
professional^ o ancora psi
cologia e scuola: I'una al 
servizio del carattere selet-
tivo e classista dell'altra. 

Quale sara la composizio-
ne di queste assemblee re
gionali che, in Toscana. in 
Emilia, nel Lazio, in Sici-
lia, in Picmonte ecc. sono 
state gia organizzate? An
che questo problema e sta
to discusso e risolto, per 
sommi capi, dalla mozione 
conclusiva: «Sia a livello 
nazionale che regionale l'as-
semblea degli psicologi e 
costituita da tutti coloro 
che sono impegnati in vario 
modo e a vario livello in 
esperienze di ricerca e di 
intervento in campo psico-
logico, almeno finche non 
emerga e non si diffonda 
una definizione condivisa 
dai ruoli professionali da 
esercitarc ed una determi-
nazione valida dei livelli di 
formazione tecnico-scienti-
fici da conseguire ». Inoltre 
— prosegue la mozione — 
* l'assemblea e aper ta a 
tutt i coloro che sono inte-
ressati agli orientamenti e 
alle utilizzazioni della psi
cologia, cioe a tutti coloro 
che, comunque, sono inte-
ressati ad un dialogo con 
gli psicologi o in qualita 
di specialist! che collabora-
no con loro o in qualita di 
utenti che fruiscono dei lo
ro servizi ». 

C'e stato oualcuno che a 
proposito di quest 'ul t imo di-
spositivo ha tentato, malde-
stramente, di sostenere che 
« non sarebbe stato conte-
nientc correre il rischio di 
un intervento dei "matti" 
nelle assemblee*. Un tentati-
vo estremo e scomposto di 
r iportare i lavori indietro. La 
assemblea ha risposto fer-
ma, gridando: « Vergogna! I 
matti non esistono! ». 

Francesca Raspini 

Venus 6 insegue Venus 5 sulla rotta verso il pianeta delle nubi 

Atterrera sulla f accia in ombra di Venere 
la second a sonda sovietica lanciata ieri 

Venus 5 ha un vanfaggio di 1.390.000 chilometri - Le due sonde studieranno lo stesso emisfero del pianeta - Una rotfa che scavalca 

il Sole - L'itinerario sara costantemente seguito da terra - I/atterraggio avverra intorno alia meta di maggio - I rischi del volo 

^SCENDERANNO SULLA LUNA 

HOUSTON, 10 
Sono stati res! not! i nomi del Ire astro

naut) americani che tenleranno it primo 
sbarco umano sulla Luna, con la navicella 
spaziale c Apollo 11 >. Si Iratta di Neil 
Armstrong, comandante della missisne lu-
nare; di Michael Collins, pllota del modulo 
di comando dell'c Apollo 11 >; e dl Edwin 
Aldrin, pllota del modulo lunare. Dei tre 
II solo Armstrong e un civile, gli altri due 
sono ufRciali deti'aeronautlca statunltense; 

hanno tutti in comune vol! In orbita atlorno 
alia Terra, nel quadro del programma * Ge
mini », e I'ela che e di 38 anni. Armstrong 
e Collins, inoltre, hanno partecipato come 
pllnii A , csc t i i a;;a guerra di Corea, effet-
tuando numerose missioni di comballlmento 
(anche Borman del resto. come si ricordera, 
ha combattuto come pilota net Vietnam). 

II lancio dell'c Apollo 11 » e fissato per il 
15 luglio, ma la data esatta del volo dipen 
dera — ha comunicalo la NASA — dai risul
tati delle missioni c Apollo 9 > e c Apollo 

10 i . L't Apollo 9 », che sara lanciato il 28 
febbraio, dovra collaudare il modulo lunare 
atlorno alia Terra; it 17 maggio, invece, 
partira l't Apollo 10 », che poriera in orbita 
atlorno alia Luna lo stesso modulo, per la 
prova generate della discesa. Tocchera In-
fine ad Armstrong e Aldrin scendere sul 
noslro satellite naturale, mentre Collins li 
atlendera in orbita a bordo delta navicella. 
Sara II 17 o il 18 luglio, se tutto andra bene. 
N E L L E FOTO (da sinistra): Aldrin, Collins 
e Armstrong. 

Incontro a Roma fra autori televisivi e pubblico 

Perche in TV i carabinieri 
devono essere sempre belli 
Un regista e due sceneggiatori discutono con gli utenti nel circolo « Roma 6 >> della 

borgata Finocchio - Dall'esame di un telefilm alia Resistenza censurata - I primi ele

ment della legge di riforma della Rai-Tv preparata dall'Arci-Arta 

a Perb vol, attori, registi non 
pratestate mat... perchd non 
fate come in fabbrica, uno 
sciopero, come Jacciamo noi, 
anche se la lotta e lunga...». 
Risponde Dante Guardamagna 
(uno degli sceneggiatori del 
Cristoforo Colombo, tanto per 
citare un titolo assai noto). 
Ricorda che gli altori hanno 
scioperato e che anche gli 
autori stanno facendo qualco-
sa e ammette che e difficile: 
che fare? Si, e vero. bisogna 
lottare. Ma come? E del re
sto: « e rero. Jacciamo cose in 
buona fede, ma in qualche 
modo anche not aderiamo. ac-
ccttiamo certe censure a. 

II dialogo si svolge in una 
grande sala a diciotto chilo
metri dal centro di Roma. Una 
tra versa della via Casilina, una 
delle borgate piu dissestate 
della citta, la borgata Rnoc-
chio. E ' la sede di un circolo 
culturale e sportivo, Roma 6, 
sostenuto soltanto dai contri-
buti dei soci, bersaglio costan-
te delle ire della parrocchia 
e della scuola di borgata. Nuo-
ramente alcuni uomini della 
Tv italiana si incontrano con 
il loro pubblico, attraverso la 
mediaz'ione dell'Arci. E' un 
incontro polemico. C'e il regi
sta cottafavi e gli sceneggia
tori Guardamasna e Mandara. 
Sono i due sceneggiatori ad 
apnre il dialogo che prende 
le mosse dal loro ultimo tele
film, Un caso apparentemente 
factle: i soci del circolo lo 
hanno visto tutti msieme, ed 
ora sono qui p^r chiedere 
conto dei perche non chianti 
di quella vtcenda. per avere 
una risposta alle cntiche quo-
tidiane al mostro televisivo, 
per tentare insieme di trovare 
soluzioni. Si parte da un tele
film e st arnvera a discutere 
della legge di nforma: alia con-
clusione. Carlo Paghanni, del
l'Arci, nlustrera le Unee essen-
ziali del progetto di legge che 
un gruppo di uomini politicl 
e di cultura, uniti intomo a 
Parn , hanno appena termmato 
di elaborare. 

I soci di Roma 6 non sono 
convintl del modi in cut si 
sviluppa il telefilm messo sotto 
esame. Qualcuno contests lo 
equlvoco del titolo (perchd 
apparentcmenie facile?*: altri 
si chiedono J-e aia dawero 

possibile che un innocente re-
sti in galera anche quando e 
chiaro che e innocente (il tele
film tratta infatti dl questo: 
incontrandosi, per singolare 
circostanza, con i temi della 
battaglia di riforma legisiati-
va) e, soprattutto, perche tl 
racconto televisivo non spie-
ghi bene come questo sia pos
sibile. Dagli interrogativi alle 
risposte: e affiora subito il 
tema della censura. I due 
sceneggiatori procedono per 
esemDi: c'd. nel filmato, un 
maresciallo aei carabinieri. 
Cosl come lo abbiamo visto, 
ha un volto simpatico, spiri
t u a l perfino. Ma — dicono 
Guardamagna e Mandara — 
nella versione onginale aveva 
un altro volto: quello di un 
attore assai bravo, un caratte-
rista dai tratti somatici piii 
grevi... poi e arnvato un colon-
nello deH'ufficio stampa del-
l'Arma, ha visto il telefilm, 
ha detto che no, un marescial
lo dei carabinieri deve avere 
un volto bello, inteiligente: 
tutta la sequenza e stata ngi-
rata per maggiore rispetto 
deli'Arma. E questo non e un 
caso isolato, naturalmente. 

Una scelta 
difficile 

La replica non tarda, r Io 
— dice un uomo — sono un 
edtle e voglto farvi il caso at 
Dario Fo. Ve lo rtcordate? Bra 
il '63. lanno dello sczopero 
degli edtli. dello scontro dei 
SS. Apostoli a Roma, insom-
ma. Darto Fo laceva t Camo-
msstma». arena uno sketch 
sugli edtli (era buono, to poi 
I'ho letto), gltelo hanno cen-
surato e lui st e rittrato: ha 
fatto una scelta postttta... e 
r o : ' ». 

Risponde Mandara. risponde 
Cottafavi. Ricordano che per 
gli attori, per gli autori e 
piu difficile fare una scelta 
analoga. * Gli autori, dice Man
dara, sono tutti di eslrazwne 
borghese, latorano isolatl, non 
sono uniti come la classe 
operala, non hanno una effet-
tvea forza d'urto: del resto, se 
mi 'ittro io trovtamo subito 

chi ci sostituisce, qualcuno 
pronto a scrivere a comando ». 
<r Bisogna — aggiunge Cottafa
vi — lottare mantenendo le 
posizioni. Rinunciare anche a 
lavGrarc, certo; (e Cottafavi. 
infatti. ha rifiutato in questi 
mesi un lavoro dopo l'altro) 
ma non rtttrarsi ed aspettare 
la rtforma ». 

C'e spazio, dicono, per una 
azione all'interno della Rai-Tv. 
Lo stesso Cottafavi racconta 
del programma celebrativo del 
ventennale della Resistenza: 
poche ore prima di andare in 
onda. d:ce, e stato visionato 
da un alto dirigente ed e a rn 
vato subito l'ordine dei tagli. 
Via tutti i brani dove si can-
tava « La bngata Ganbaldi »; 
unica canzone di commento 
permessa e la piii innocua 
« Bella ciao »; via le immagini 
dei partigiani assassinati: su 
questo bastmo le cifre. «Che 
ho fatto io? Ho lottato fino 
all'ultimo istante prima della 
trasmisstone per salcare tl 
salvabile; sono nusctto a non 
far tagliare un pezzetto qua, 
un altro Id. Forse e poco. 
certo J>. E Cottafavi aggiunge 
infatti che 1'unlca azione poli
tica possibile e quella di una 
nforma della Rai Tv. L'asso-
c;a7:one dei registi indipen-
denti si sta battendo per que
sto, ha g:a fatto dei docu
menti .. 

Nuovamente 1'incontro di-
venta polemico. Gli autori 
ntornano sotto accusa, con 
amichevole franchezza. Inter-
viene anche il giomalista Ci
priani, cntico televisivo, e 
spiega che se la scelta esatta 
non e quella della fuga, tutta-
via e necessano fare piu di 
quel che si e fatto, anche a 
costo di perdere qualche bat
taglia. E c'e polemica anche in 
senso m%erso: un giovane 
dice che, in fondo, la Tv sta 
facendo qualcosa in questi 
mesi... per ese-.ipio, Faccia a 
faccta ha affrontato certi pro-
blemi. La discussione si riac-
cende: c'e chi ncorda le cen
sure gravissime che questa 
trasmissione ha subito, fino a 
travisare 11 senso di alcuni 
interventi: c'fe chi dice che la 
Tv i ta conceaendo qualcosa 
soltanto in virtu della sltua-
zione esploslva, dl tenslone a 

dl lotta. In cui si trova 11 
paese. Gli stessi autori spie-
gano che e cosi, che la Rai-Tv 
agisce agli ordini delle segre-
terie dei partiti politic! (quel
lo demoenstiano e quello so-
cialista, naturalmente) e che 
uj;ni concessione ed ogni cen
sura 6 sempre frutto di bat-
taglie interne dei partiti di 
governo. 

Progetto 
di riforma 

Ritorna il problema delle 
iniziative da piendere per ri-
solvere la situazione. S> avan-
za la proposta di una azione 
diretta del circolo verso la 
Rai-Tv (una miziativa che pu6 
essere proposta ad ogni asso-
ciazione democratica) e mnne 
Carlo Pagliarini illustrs !s 3i-
nee essenziali del nuovo pro
getto di riforma che, nei pros-
simi giorni, verra presentato 
ufficialmente al dibattito na-
zidnale con il patrocmio del-
l'Arci-Arta. II progetto sembra 
la logica conclusione dell'in-
contro a Roma 6- distacco 
della Rai-Tv dal potere esecu-
tivo; formazione di un coml-
tato direttivo eletto dal Parla-
mento, dagli utenti e da co
loro che lavorano alia Rai-Tv; 
nomina di un comitato pro-
gr^mmi cm partecipino tutte 
le forze politiche e cultural! 
del paese (una sorta di parla-
mentmo televisivo, dove si di-
scuta in pubblico dei pro-
grammi della Radio e della 
Tv); abolizione della pubbli-
cita. Insomma: creazione di 
un ente nuovo, al servizio del 
paese. del quale tutti possano 
usufn'ire. nel quale gli autori 
abbiano voce in capitolo, come 
gli utenti, come le organizza-
zioni che formano la struttura 
associativa del paese. 

Su queste proposte si In
contrano tutti: gli autori pre-
senti all'incontro, gli utenti 
del circolo Roma 6, i giornalj-
sti. E questa unanimita finale, 
dopo lo scontro-incontrc della 
discussione, e una riprova che 
dawero , come dice Cottafavi, 
Vunica azione possibile b 
quella della riforma. 

Dario Natolr 

Dalla nostra redazione 
RIOSCA. 10. 

E' jwrtita anche Venus 6 
per dare una mano alia con-
sorella che la sta procedendo 
sulla rotta venusiaua da una 
diecina di giorni e che ha un 
* vantaggio > relativanunite 
modesto di 1.390.000 chilome
tri. 

La rineorsa e cominciata 
stamane alle 8,52 ora di Mo-
sca, quando la gemella di Ve
nus 5 e partita da una orbi
ta circumterrestre awiandosi 
sulla esatta traiettoria a lei 
assegnata. Curiosamente le 
due sonde, attualmente cosi 
distanziate. liniranno assieme 
II viaggio nella meta di mag
gio lavorando di conserva al
io stesso programma di ricer-
che sull'atmosfera e sulla 
corte nebulosa del pianeta 
mattutino. Venus 5. cosi come 
Venus 5, c--mipira un atterrag-
gio morlvtio sulhi faccia in 
ombra del oianeta. 

Venere sjira cosi studiata 
da due zone diverge ma vi 
cine. 

Ecco la sintesi tecnica. Ve
nus 6 ha un peso, escluso 
l'ultimo stadio del razzo 
poriante. di 1.130 chilogram* 
mi. Al suo interno, assieme 
alle apparecchiature teleme-
triche e ai motori, reca una 
piccola immagine in bassori-
lievo di Lenin e I'emblema 
statale dellURSS. II traccia-
to della rotta 6 eliocentrico 
(questo aggettivo sta a si-
gnilicare che la sonda. per 
raggiungere robieUivo, dovra 
rincorrerlo lungo una traiet
toria che € scavalca » il sole). 
Suecessivamente le saranno 
imposte varie correzioni per 
ottenere la necessaria pre-
cisione di volo. Cinque ore 
e mezzo dojio la partenza. la 
sonda si trovava a 65.000 
chilometri da terra. Le sue 
apparecchiature. come del 
resto quelle di Venus 5. fun-
zionano regolarmente. II vo
lo viene diretto dallo spc-
ciale centro dei collegamen-
ti a lunga distanza spaziale. 

Qualche chiarimento sulle 
finalita scientifiche di questo 
nuovo esperimento, il primo 
a carattere plurimo. Dichia-
ra stasern l'accademico Vi
nogradov che le stazioni in-
terplanetarie sono chiamate 
a contribute enormemente 
all'esplorazione del sistema 
solare. Nel caso di Venere 
e solo ricorrendo a questi ti-
pi di macchine che si pos-
sono svolgere studi sull'atmo
sfera e sulla superficie venu-
siani. Questi sludi hanno un 
enorme valore per poter 
comprendere il processo evo-
lutivo del sistema planetario 
di cui fa parte la terra. Di 
Venere sappiamo gia varie 
cose important!, ma i dati 
finora raccolti appaiono al-
quanto contradittori. Venus 
4, quindici mesi fa, trasmise 
di aver trovato nei bassi 
strati atmosferici una tem-
peratura di 280 gradi centi-
gradi. Ma nello stesso perio-
<lo 1'americano Mariner 5 se 
gnalo una temperatura super-
ficiale di 480 gradi. 

I dati raccolti da sovietici 
e da americani sulla pres-
sione atmosferica oscillano 
fra valori di 20 e di 70 at-
mosfere. Incerte sono anche 
le informazioni sulla consi-
stenza e le caratteristiche fi-
siche dt-lla coltre nuvolosa. 
Si sa che essa dovrebbe 
avere uno spessore tra l 5 e 
i 10 chilometri. Tutti questi 
dati vanno precisati per giun-
gere ad un loro disegno com-
plessivo e univoco. Di qui la 
grandissima importanza del 
doppio programma in con-
temporanea delle due Venus 
destinate a zone molto di-
stanti dello stesso pianeta. 

Sara utile rivolgere un po' 
d'attenzione anche ai proble-
mi tecnici del volo. Molti si 
chiedono perche una sonda 
partita dalla terra debba co-
pnre , per raggiungere Vene
re, un viaggio di oltre 250 
milioni di chilometri quando 
la distanza in linta retta tra 
i due pianeti e di circa 41 
milioni. Le ragioni di questa 
curiosita sono un po" diflicili 
a illustrare senza i'aiuto di 
disegni. Schematicamente il 
discorso e il seguente. II vo
lo delle Venus traccia negli 
spazi interplanetari un arco 
ellittico, cioe un arco allun-
gato o diktato in modo tale 
che il punto geomctricamen-
te contrapposto a quello di 
partenza sia esattamente il 
punto di contatto con l'orbita 
di Venere. Per tracciare que
sto arco clhttico occorre im-
pnmere al missile una ve
locity di 11.48 chilometri al 
secondo. Questa velocita e 
ottenibUe con un impiego 
di eombustibile relativamonte 
modesto. Se invece la traiet
toria della sonda la volessi-
mo piu rettilinea, cioe se vo-
lessimo far s q u i r e al missi

le la scorciatoia che copre 
in linea retta la distanza ef-
fettiva tra terra e Venere. 
dovremmo « sparare » it mis
sile ad una velocita enorme
mente piii alta. In teoria. co
si facendo Venere potrebbe 
essere raggiunta in una qua-
rantina di giorni invece che 
in 140. Ma. a parte la dif-
(Icolta dcll'impiego di una 
quantita enorme di carburan-
te. il pericolo che si corre-
rebbe sarebbe che la sonda. 
stante la sua altissima velo
cita. prenderebbe la fuga dal 
sistema solare. si indirizze-
rebbe cioe in senso oppo-
sto a quello di Venere la 
quaJe si trova in una orbita 

«interna ». cioe enmpresa 
tra la terra e il sole Con
clusione. adottando il volo 
ellittico si ha una minore 
spesa di energia e la sicurez-
za di colpire il bersaglio. 

Del viaggio delle due V't'-
MHS gemeile. si tornera cer 
tamente a parlare nelle pro^-
sime settimane. Poi avremo 
il grande nppuntamento di 
maggio. Nel frattempo 6 lo-
gico attendersi qualche al
tro episodio deU'ai'ventura 
spaziale collocato a distanze 
piii ravvicinate: attorno alia 
terra o sul « ponte * terra-lu-
na. 

Enzo Roggi 

Conferenzo-sfampa di mons. Rubin 

Vescovi e Vaficano: 

un rapporto difficile 
II Sinodo terra una riunione straordinaria 1*11 otto-
bre - Le decisioni avranno solo carattere consultivo 

II Sinodo del vescovi, lsti-
tuito da Paolo VI con motu 
proprio e convocato per la pri
ma volta In Assemblea Ge
nerate nel settembre 1967, si 
riunlra in Assemblea Straor
dinaria I'll ottobre 1969 per 
discutere uno dei temi attual
mente piii spinosi per la Chle-
sa cattolica: l'attivita delle 
Conferenze episcopali, 11 loro 
ruolo nel governo della Chie-
sa universale e i rapporti tra 
questi organism! locali e na-
zionali e la S. Sede. A nor
ma di regolamento vi potran-
no partecipare i Patriarch!, 1 
President! delle Conferenze 
episcopali nazionali e di piu 
nazioni, tre religiosl in rap-
presentanza di Istituti religio
sl, 1 Cardinal! prepostl alia 
direzione dei Dicasteri e del
la Curia romana (circa 110 
membri) e rappresentanti di 
nomina pentificia nella misu-
ra del 15 per cento. Le de
cisioni del Sinodo dei vescovi 
avranno carattere consultivo 
e potranno divenlre legge per 
la Chlesa solo se !1 Papa le 
fara proprie. 

Queste le dichiarazioni fat-
te da mons. Ladislao Rubin. 
segretario generate del Stoo-
do, in una conferenza-stampa 
tenuta ieri mattina nella sala 
stampa della S. Sede: •Fino
ra — ha detto mons. Rubin 
— 1 rapporti tra le Conferen
ze episcopali e la S. Sede 
erano piuttosto scars!, fram-
meniarl e di carattere preva-
lentemente amministrativo», 
mentre grande e l'apporto che 
queste Conferenze possono da
re alia a vita della Chiesa nel 
periodo post-conciliare In cui 
tutta la Chiesa tende all'at-
tuazione del Concilio». Lo 
stesso Paolo VI, nel dare lo 
scorso 23 dicembre l'annun-
cio della convocazione straor
dinaria del Sinodo, sottolinea-
va l'importanza delta collabo-
razione dei vescovi per il go
verno della Chiesa cosi co
me il Concilio aveva affer-
mato. 

La Costituzlone conciliare 
Lumen gentium dice infatti: 
« Le Conferenze episcopal! pos
sono oggl portare un molte-
plice e fecondo contributo af-
finchfe la collegialita abbia 
concrete applicazioni ». 

Dalla chiusura del Concilio 
ad oggl, come hanno osser-
vato in questi ultimi tempi 

molti vescovi e teologi e laici, 
donde le polemiche in corso 
nel mondo cattolico. questa 
norma conciliare non ha tro
vato plena applicazione e il 
potere centrale della Curia (a 
parte l'autorita papale) ha 
continuato a prevalere a dan-
no deU'autonomia degli epi-
scopati e delle Chiese local! 
proprio in un periodo stori-
co in cui queste ultime si 
sforzano di adeguarsi e di in-
serirsi. In forme different!, 
nelle rispettlve realta naziona
li in cui si trovano a vivere 
e ad operare. 

Le aspre e contrastanti rea-
zioni provocate dall'enciclica 
Humanae vitae, la recente pre- -
sa di posizione della Chiesa 
d'Olanda, il fiqrire di cate-
chismi divers! come tentativi 
di attualizzare il messaggio 
evangelico, la presa dl coscien-
za da parte di numerosi ed 
autorevoli teologi e vescovi 
della realta latino-americana e 
del mondo comunista come 
del motivi che ispirano una 
rivoluzione, sono segni dei 
tempi, di un mondo cattolico 
in fermento. ma la Curia, nel ' 
t imore di perdere il potere 
pressoche assoluto. pone fre-
ni e i vari dicasteri pur cam-
biando denommazione nella 
sostanza rimang^no gli stessi. 

Orbene, la convocazione in 
assemblea straordinaria del 
Sinodo del vescovi per discu
tere proprio della funzione 
delle Conferenze episcopali, 
delle loro esperienze in sede 
locale e nazionale e dei loro 
rapporti con la S. Sede pub 
essere considerata un atto im-
portante. ma tutto dipende 
dai contenuti e dall'imposta-
zione che avranno gli sche-
mi che. come ha dichiarato 
mons. Rubin, saranno prepa-
rati da una apposita commis-
sione di studio istituita dal 
Papa e presieduta dal cardi-
nale Confalonieri e formata 
da cardinali e vescovi fra cui 
Villon, Doepfner. Gracias, Zun-
graan. Brandau Vilena, Rubin. 
Gli schem: ssranno sottopo-
sti ad un primo esame dei 
president! delle Conferenze 
episcopali entro 11 prossimo 
aprile, mentre sara interessan-
te la discussione in assem
blea sinodale nel prossimo 
ottcbre. 

Alceste Santini 

II terzo comma dell'art. 559 in discussione 

La relazione adulterina 

alia Corte costituzionale 
L'ordinanza del pretore di Latina - Senten-
za a I.<entini: se il marito e impotente non 
c'e il reato di abbandono del tetto coniugale 

La Corte Costituzionale e sta
ta investita. con una oidinanza 
del pretore di 1-atina. Carlo 
T.ionnina, del problem.! della 
relazione adulterina. conterr.-
plata nv̂ l nostro codice all'ar-
ticolo 559. 1-a Corte. recente-
mente. come si ncordera. a\e-
va dichiarato incostituzionah i 
primi duo comrr.i di questo ar-
ticolo. quelli ciov che contem-
plavano fadulterio. ma aveva 
lasciato in vicore il terzo com
ma. appunto quello che pari,-; 
della relazione adulterina. af-
fcrmando di non essere stata 
investita della questione. 

La Mcenda. che ha dato luo-
go all'ordinanza. ha avuto ini-
710 qualche tempo fa con una 
donuncia presentata dal dottor 
Enrico Gabnelli. di Cistema di 
I^tina, contro la moche Auro
ra Giovannori e contro Gior
gio Gurcnli. accusandoli di 
avcrc una relazione. Nella fase 
istruttoria gli av\-oeati del due 
imputati. l'onorcvole Franco 
Luberti e Giorgio Zoppieri. ave-
\ano eccepito l'incostituzionali-

t.i del terzo comma de!i'an:co 
10 559. affermando che era m 
contrasto con raffermazione di 
panta dei con.uc;i. 11 pretore 
ha acco'.to questa :esi e hr. nn-
\iato la que>t:one alia Corte. 
che nei prossimi mesi sara 
chiamata a decidere. 

5>empro m materia matrimo-
ntale c"e stata una sentenza 
senza precedent! del pretore d: 
I^ntini. dottor Sante Pirrone 
11 magistrato ha assolto una 
donna. Fortunata GU^TI.IJM di 
24 anni. daU'aocjsa d: abbaT 
rfono del tetto comusale. per 
che in caso di impiiten/i del 
manto il fatto non cost:tuisoe 
reato. La ra.cazza ando via di 
casa quattro mesi dopo le noz-
ze con Vmoenzo l-o Monaco. 
aceusando il marito di es«ere 
impotente. 11 nretore ha affer* 
mato nella sentenza che limno 
tenza e una disenminante del 
reato di abbandono del tetto co 
niocale e che la donna era <hi 
stificata se aveva \iolato l*oh 
blnjo della co,^bitarione Impasto 
dal matrimonii). 
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