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Morion Brando rivisto in TV 

La fine 
dell'eroe 
Un ritratto dell'America postbellica, pas-
sata dai miti hollywoodiani al rovello 
di una pensosa e angosciata maturita 

£ ' di qualche giorno fa la 
notizia che il nome di Mar
lon Brando figurerebbe in 
un fascicolo nero del servi-
zio segreto americano con-
tenente l'elenco dei virtua-
li assassini presidenziali. II 
popolare attore americano e 
in buona compagnia giacche 
gli anonimi compilatori del 
suo < dossier » lo hanno af-
fiancato ad altri presunti 
terroristi in potenza: Jane 
Fonda e Donald Sutherland, 
Tony Randall e l'ormai an-
ziano Groucho Marx. A leg-
gere simili bizzarrie, verreb-
be da ridere se negli Stati 
Uniti l'abitudine viziosa di 
catalogare il prossimo, se-
condo una rigida e bovina 
mentalita poliziesca, non fa-
cesse da spia a reviviscenze 
maccartiste e a sempre ri-
tornanti fiamme di intolle-
ranza. 

Brando, Jane Fonda, Do
nald Sutherland, Tony Ran
dall e Groucho Marx non so-
no immaginabili nei panni 
di attentatori invischiati in 
oscuri e macchinosi com-
plotti e se la fantasia dei 
burocrati e dei tecnici della 
repressione ricama roman-
zesche spirali lo si deve al 
motivo per cui chiunque dis-
senta dalla maggioranza si-
lenziosa e dai suoi rappre-
sentanti, agli occhi dei vi-
gili del conformismo, si pro-
fila sotto una luce bieca e 
fumettistica, degna di que-
gli anni cinquanta propizi a 
inquisitori che nulla e nes-
suno risparmiarono. 

> C'e tuttavia, una logica 
nella assurda tendenza dei 
poliziotti a rivestire gli at-
tori di idee progressive con 
abbigliamenti da melodram-
ma a sfondo rinascimentale 
e a ipotizzarli armati di pu-
gnali e di ampolle colme di 
veleni; ed essa la intrave-
diamo nella sospettosa indi-
viduazione di tutto cio che, 
nella realta giornaliera e 
anche nel mondo dello spet-
tacolo (e quindi sullo scher-
mo) , provoca il rovescia-
mento di un mito. 

Le illusioni 
cadute 

Riguardando con questa 
ottica i film di Brando, che 
la TV sta trasmettendo, ci si 
rende conto di quel che l'at-
tore americano ha rappre-
tentato e rapprcsenta nella 
cultura di massa americana 
e nelle sue filiazioni mitolo-
giche neccssarie a fornire 
modelli di comportamento. 
Riandiamo per un attimo al 
decennio trenta, riconside-
riamo gli eroi hollywoodiani 
del tempo perduto, ricondu-
ciamoli in vita pieni di salu
te, dinamici e volitivi, ta-
gliati con I'accetta, tutta 
virtu o tutta malvagita, di-
sponibili alio sport dei buo-
ni sentiment! e alle awen-
tu re piu radiose e improba-
bili e ci accorgeremo che 
Marlon Brando ne e l'csatto 
opposto. Vale a dire: un per-
sonaggio complesso, talvolta 
ambiguo, un misto di appa-
riscente virilita insidiata 
tuttavia dai tarlo di un dub-
bio, muscoloso e aitante non 
meno di un Tarzan dellc 
giungle di cemento e afflit-
to da nevrosi e tormenti, un 
concentrato di forza fisica 
prlmordiale e di tortuose 
cavita intellettuali. Un volto 
scolpito nella roccia e una 
esistenza inquieta e dibattu-
ta fra sponde contrastanti; 
un ritratto dell'America 
postbellica, cresciu'a d'un 
colpo, salendo dall'eta in
fantile dei suoi sogni cine-
matografici, popolati di in
trepid) e marionettistici pa-
ladini, alio stadio di una 
pensosa c angosciata matu
rita. 

Brando non e situabilc al 
di fuori del salto qualitativo 
A a ha sollevato Hollywood 

y\. 

dai sottoscala culturali e in-
trodotto nelle risme del ci
nema statunitense i rovelli 
benefici del pessimismo e i 
punzoni salulari di una cul
tura consapevole, anche se 
prigioniera, della sua crisi 
e degli squilibri che tem-
pestano la societa che la 
esprime. 

Si pud discutere sui valo-
ri, sulla consistenza e sulla 
profondita di questa nuova 
presa di coscienza in cui si 
affastellano facili e orec-
chiati spunti sociologici, 
sbrigativi rimandi psicana-
litici, nebulosita prospetti-
che, insorgenze romantiche, 
pruriti populistici ma la fi
ne della leggenda eroica, in-
carnata da Brando, si addi-
ce a una tappa piu riflessiva 
della cinematografia ameri
cana, al crollo delle illusio
ni e degli inganni socializ-
zabili, alia improponibilita 
di un naturale stato di gra-
zia che promanerebbe da 
lontani trascorsi. 

L'analisi 
del malessere 
In questa geografia, John 

Wayne, nostalgica personifi-
cazione di un passato ag-
gressivamente vittorioso e 
fiero della propria crimina-
le vitalita esercitata sulle 
popolazioni di colore e sui 
coloni giunti in ritardo nel
la scalata alle fortune socia-
li, e il contraltare di Bran
do, adorno di sicurezze e 
di pimpanti tracotanze, im-
battibile persino nella lotta 
contro la pinguedine in ag-
guato. Non a caso, nella fin-
zione e fin negli spiccioli 
della quotidianita, i due at-
tori si contrappongono net-
tamente: l'uno assertore del 
risorgimento di un'America 
ultrareazionaria, Ianciata in-
dietro nella storia, protesa 
al recupero di una gagliar-
dia militaresca, avvinta ai 
suoi idoli mummificati; l'al-
tro, partecipe di ogni causa 
che rechi un segno demo-
cratico, si tratti di ribellarsi 
all'infamia della pena di 
morte per l'imputato Chess
man, o di prendere le parti 
delle minoranze negre, stan-
che di patire miseria e mor-
tificazioni nei recinti dei 
ghetti. 

Distinguiamo, come ci con-
siglia Fcsperienza, 1'inter-
prete dai personaggio; evi-
tiamo di confonderli e di 
cadere in una lettura roto-
calchesca delle due idcntita 
per ragioni di comodo fuse 
in una unica sintesi emble-
matica, ma ad ogni modo 
non e concepibile Brando se 
non all'interno di una dispo-
sizione autocritica che si dif-
fonde nel cinema americano 
e lo trascende, anche quan-
do l'analisi del malessere 
non indica terapie storiche 
e non penctra il livello del
le contraddizioni e dei con-
flitti inquadrati. Ed e altre-
si comprensibile, ma non 
giustificabile, che gli incal-
liti propagandist! di una 
eterna. giovanile. esuberan-
tc sanita americana dctcsti-
no Brando e non si ricono-
scano criticamentc in lui 
poiche ancor oggi il conser-
vatorismo, comunquc si tra-
vesta, e nemico giurato di 
ogni manifestazione che so-
stituisca alia apparente ar-
monia di un ordine statico 
e fossilizzato dissonanze e 
aritmie portate alio sco-
perto. 

Non per capricciosa coin
c i d e n t . i benpensanti d'lta-
lia e d'America, dinanzi al 
Brando di Ultimo tango a 
Parigi, si ritrovano solidali 
a respingere 1'ombra di una 
verita, che infastidisce sol-
tanto perche spozza il sopo-
rifero abbraccio dcH'idillio 
c di un ottimismo program-
matico. 

Mino Argentieri 

Pianificazione : una proposta di legge 

dei senatori del PCI e della sinistra indipendente 

Una scelta che ogni donna ha il diritto di compiere liberamente - Un valore sociale da aff er-
mare contro le concezioni che isolano la famiglia dalla societa- Le situazioni che documentano 
Parretratezza civile del Paese - Problemi di cui e investita Tintera organizzazione statale 

« Oggi in Italia, hanno scrit-
to Giovanni Berlinguer e Fer-
dinando Terranova, i mezzi 
piu diffusi di controllo delle 
nascite sono - l'aborto e la 
mortalita infantile ». Le cifre 
di questa tremenda «strage 
degli innocenti» sono piu 
che note: ogni anno da uno 
a due milloni di aborti clan-
destini. quindi « criminosi ». 
Tra essi pero non sono com-
presi quelli « spontanei >, pro-
vocati, tra le operaie, da certi 
tipi di lavorazione. su cui, 
ha scritto Ruggero Orfel sui-
l'ultimo numero di Settegior-
ni, « nossuno piange, ma so
no aborti criminosi lo - stes-
so. perche imposti da una con-
dizione oggettiva voluta da 
qualcuno», non certo dalla 
donna-vittima. Ogni anno in 
Italia con percentuali che so
no perfino piu alte di quel
le di alcuni paesi sud-ameri-
cani. su mille nati, ne muoio-
no 32 e di questi, moltissi-
mi appena nella prima setti-
mana di vita; e la percentua-
le diventa ancora piu alta nel
le zone del Sud, comprese le 
grandi citta. 

Eppure, come ha ' osserva-
to il professor Ungari, do-
cente di puericultura e clini-
ca pediatrica di Roma, la 
mortalita neonatale in Ita
lia potrebbe essere ridotta del 
50% se vi fossero un adeguato 
controllo della gravidanza. 
uno stretto collegamento o-
stetrico-pediatrico durante il 
parto. una assistenza neo-na-
tale sufficiente. Se vi fosse. 
cioe. aggiungiamo noi. una po-
litica di preventiva difesa del
la maternita. della madre e 
del bambino, se cioe alia ma
ternita venisse • riconosciuto 
un valore sociale, da tutela-
re socialmente, rinnovando ra-
dicalmente la struttura sani
taria del paese, spostando 
l'accento suUa fase della pre-
venzione-e del controllo del 
concepimento. s -1 

Invece, fin dai primordi 
della industrializzazione in 
Italia, quando, come scrive 
Stefano Merli. nellj zone"del-
le fabbriche del nord, vi era 
una mortalita infantile che 
colpiva 52 bambini su 100 na
ti — ed erano tulti figli di la-
voratori della terra, di ope-
rai di offidna, di miseri bot-
tegai — quando le terribili 
condizioni di lavoro. gli orari 
prolungati. le esalazioni in 
fabbrica. portavano a percen
tuali altissime il numero del
le operaie che abortivano o i 
cui figli nascevano prematura-
mente e decedevano nel pri-
mo mese di vita; da allora 
fino ad oggi. dunque. quan
do in molte fabbriche le don-
ne continuano a diventare 
sterili o ad abortire « sponta-
neamente». la maternita e 
stata vista dalla nostra socie
ta come un fatto negativo. un 
fatto privato della coppia. se 
non della sola donna. E' stata 
ed e vista, cioe. come un av-
venimento naturale, le cui 
conseguenze sociali pero rica-
dono tutte. negativamente, 
sulla famiglia (mancanza di 

assistenza, di asili nido, - di 
scuole materne) e sulla don
na (drammatica scelta tra 
casa e lavoro, tra figlio e la
voro; tra. lavoro e possibility 
e desiderio di avere un altro 
figlio). . 

E' poi su questa concezione 
della maternita. della fami-
glia, della donna, che si so
no retti, in questi decenni, lo 
spaventoso sfruttamento del
le masse femminili e l'asso-
luto disimpegno delle classi 
dirigenti su questi problemi. 
Un disimpegno che infatti 
non esprime una colpevole 
negligenza, ma che, al contra-
rio, conferma una politica di 
subordinazione della famiglia, 
di grave prevaricazione della 
donna, di distruzione di vite 
umane. „ 

E' questa concezione e que-
sto disimpegno che occorre 
combattere con una' grande 

battaglia politica, ideale, mo
rale, per conquistare alia ma
ternita il pieno riconoscimen-
to del suo valore positivo, so
ciale, . per togliere ad essa 
ogni ' mistificata - connotazio-
ne puramente naturale e ri-
portarla, invece, interamente 
nella societa e guardare al 
rapporto tra la donna e la 
societa anche come ad un rap
porto della donna con il diritto 
alia maternita, un diritto da 
esercitare preventivamente, in 
maniera libera e consapevole. 

Piu che giusta quindi e 
tempestiva la iniziativa dei 
senatori comunisti e della si
nistra indipendente, che han
no - presentato una proposta 
di legge sulle questioni della 
conoscenza e dell'uso dei far-
maci contraccettivi. La scel
ta di fondo che ispira la pro

posta di legge (presentata da] 
senatori Zanti Tondi, Argirof-
fi, Romagnoli, Merzario. Ossi-
cini, Tedesco. Petrella, Bonaz-
zola Ruhl, Cenetti, Camia. Bru-
ni, Pellegrino) e innanzitut-
to la necessita di uno sposta-
mento radicale dell'impegno 
pubblico verso la predisposi-
zione di tutte le condizioni 
perche la maternita possa es
sere vissuta dalla donna co
me una scelta libera e con
sapevole. Altro aspetto im-
portante 6 die la intera strut
tura decentrata dello Stato 
(Regloni, comuni. consorzi di 

. comuni, nei cui confronti. 
quindi, sara possibile svilup-
pare concrete iniziative di lot
ta) viene ad essere investita 
di questi grossi e delicati pro
blemi di pianificazione familia-
re. La caratteristica essenzia-
le della proposta di legge 6 in
fatti quella della istituzione 

di centri che si possono defi-
nire di vera e propria pianifi
cazione delle nascite, con l'in-
tervento dei necessari servizi 
specialised anche nel caso in 
cui il problema della coppia 
sia quello di avere figli e 
di rimuovere quindi gli osta-
coli che impediscono il con 
cepimento. E' questo 1'altro 
aspetto — il primo e costi-
tuito dalla adozione dei mez
zi per evitare il concepimen 
to — che sostanzia. poi, la 
concezione della maternita co
me scelta libera e consape
vole die il PCI e venuto ela-
borando nel corso di questi 
anni e che pone alia base 
della sua visione della fami
glia come « centro morale », al
l'interno del quale vi sia una 
pari responsabilizzazione dei 
componenti la coppia nei con
fronti dei problemi inerenti al 

Per la messa al ban do delle atomiche 

Organizzate dai Comitafo per la messa al bando delle armi atomiche marce della pace si sfanno svolgendo in tutto il 
Giappone. II 1s marzo i dimostranti si ritroveranno in un grande raduno nazionale a Bikini, I'afollo dove diciannove anni 
fa gli americani fecero esplodere una bomba all'idrogeno il cui fall-out radioattivo causo la morte di molti pescatori. 
La manifestazione cui si riferisce la foto e la marcia della pace dei giorni scorsi a Yokoama. La donna in primo piano 
porta la fotografia di una delle viftime dell'esplosione nucleare del 1v marzo 1954 

La cooperazione economica tra gli stati socialisti 

Bilancio del Comecon 
Un articolo della «Pravda» — I ritmi di aumento del reddito nazionale dei paesi ade-
renti — La produzione industriale e gli investintenti — Come funziona il sistema monetario 

DalU nostra redazione 
MOSCA, 19 

Nei ritmi di crescila del 
reddito nazionale i paesi del 
Comecon superano la maggio
ranza dei paesi capitalistici 
piu sviluppati; le prospettice 
di un processo oggetUvo di 
avvicinamento e del raggiungi-
mento di uno stesso livello 
di sviluppo economico dei 
paesi del Comecon, diventano 
sempre piu larghe. Questi gli 
aspetti piu sigmficaUvi della 
situazione economica del Co
mecon agli inizi - dell'anno 
J573. 7/ Comecon, come si sa, 
e Vorganismo di cooperazio
ne economica che raggruppa 
i paesi socialisti dell'Europa 
orientate, la Mongolia e, dallo 
scorso anno, Cuba. La sua 
denominazione ujficiale & 
« Consiglio di reciproco aiuto 
economico > le cui iniziali in 
lingua russa formano la si-
gla SEV. Alio sviluppo del 
SEV la t Pravda > ha dedica 
to qualche giorno fa un'inte
ra pagina a cura del « colletti 
vo Internationale dei coUabo 
ratori scientifici dell'Istituto 
internazionale per i problemi 
economics del sistema mon-
diale socialisla ». 

cL'onno 1972 — ha sottoli-
neato Vorgano centrale del 

PCVS — e stato il primo 
nella realizzazione del pro-
gramma generate di raj forza-
mento e di • perfezionamento 
della cooperazione e di svi
luppo dell'inlegrazione eco
nomica socialista >. E' stato 
un anno segnato da grandi 
successi: la produzione indu
striale della Bulgaria, per 
esempio. e aumentata dell'8.3 
per cento, quella della Roma
nia del 12%, e quella dell'Unio-
ne Sovietica del 6,5%. In so-
stanza, il volume della produ
zione pro-capite in • Bulga
ria e in Romania si sta 
gradualmente avvicinando a 
quello della RDT. 

Dal 1950 al 1972, prosegue 
la € Pravda >, secondo i datl 
preliminari, i paesi del SEV 
hanno aumentato la toro pro
duzione industriale di otto 
volte (i paesi del capitalismo 
sviluppato soltanto di tre vol
te). Nel 1990 la produzione 
industriale dei paesi del Co 
mecon sard, rispetto a quella 
attuale, all'incirca quintuplica-
ta, il che lascia supporre che 
tra 15 o 20 anni tali Stati 
rappresenleranno la regione 
industriale piu sviluppata del 
mondo. Sempre nell'industria, 
i settori dell'energetica, della 
costruzione meccanica e del
la chimica forniscono, nei 
paesi socialisti, i due quinti 

della produzione, il che corri-
sponde all'incirca alia struttu
ra della produzione degli sta
ti capitalistici piu sviluppati. 

Nel corso degli ultimi venti 
anni, gli investimenti di ca
pitate . sono cresciuti neU'in-
sieme di 5,7 volte. La « Prav
da * sottolinea a questo pro-
posito c un fatto significativo: 
I'Unione Sovietica ha raggiun-
to gli Stati Uniti come volu 
me degli investimenti*. Gra-
zie al commercio interregio 
nale, d'altra parte, i paesi del 
SEV possono soddisfare i lo-
ro bisogni di carbone al 98%, 
di prodotti petroliferi all'88r/c 
e di minerali di ferro all'S2°^. 
In concreto, gli scambi red-
proci coprono il 60% del lo-
ro commercio estero, mentre 
la quota tra i paesi del MEC 
era nel 1971 soltanto del 49%. 
• Vorgano centrale del PCUS 
ricorda quindi che compito 
principale dei piani quinquen-
nali dei singoli paesi e I'ele-
vamento considerevole del li
vello materiale e culturale 
della vita del popolo e che 
* nel corso degli ultimi due 
anni le entrate reali delle po
polazioni nei paesi socialisti 
sono considerevolmente ' au-
mentate*. 

1 consumi pubblici - hanno 

sempre la priorita rispetto a 
quelli privati, il che consente 
di migliorare 'costantemente 
Vassistenza sanitaria, la sicu-
rezza sociale e di stanziare 
somme importanti per lo svil-
luppo della cultura e della 
istruzione. Ma anche la pro
duzione di beni di consumo 
durevoli. individuali o familia-
ri, si va sviluppando rapida-
mente, mentre nel campo ali-
mentare • cresce il consumo 
della carve, latte, uova e 
frutta. € Nel 1975, rispetto al 
1965, la circolazione delle mer-
ci al dettaglio coprira una 
cifra doppia in Bulgaria, Un-
gheria, Romania e Unione So
vietica, • mentre in Cecoslo-
vacchia e Polonia aumentera 
di oltre l'80% >. . 

II ministro delle finanze del-
I'URSS, Vasili Garbuzov, che 
k anche presidente della com
mission permanente del SEV 
per i problemi monetari e fi-
nanziari, in un articolo pub-
blicalo dalla ' * Ekonomices-
kaia Gazeta », ha illustrato a 
sua volta il meccanismo mo
netario creato dai paesi del 
SEV per garantire intera
mente la loro €uguaglianza 
di diritti, la stabilita dei rap 
porti monetari e finanziari, 
la regolarita e la equivalen-
za dei conti*. Nel rapporti 
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monetari fra i paesi sociali
sti, scrive Garbuzor, < esiste 
una moneta collettira,, il ru-
blo trasferibile." Una parita 
permanente in oro, Vindipen-
denza nei riguardi delle flut-
tuazioni e delle crisi dei mer-
cati capitalistici fanno di que
sto sistema monetario il si
stema piu stabile e piii in
dipendente del mondo. 1 van-
tagai del sistema dei conti 
multilaterali in rublo trasferi
bile si manifestano nel modo 
piu netto alia luce dei nuovi 
sussulti della crisi monetario 
del mondo capitalista ». 
. 7 rubli trasferibili perven-

gono ai paesi del SEV sotto 
forma di crediti forniti dalla 
Banca internazionale di coo
perazione economica. Di anno 
in anno le attivita di questo 
organismo si moltiplicano. Nel 
1972 il volume globale delle 
operazioni tra le grandi ban-
che dei paesi membri ha su-
perato i 43 miliardi di rubli 
trasferibili, vale a dire piu 
del doppio delle operazioni 
del 1964. La Banca compie 
quotidianamente operazioni 
da 300 a 320 milioni di rubli 
trasferibili. Essa ha stabilito 
contatti di affari con 200 ban-
che di differenti paesi. 

Romolo Caccavale 

mJ» *Lt*' 

rapporto tra loro e con la 
societa. 

• « La • liberta e la legalita 
dell'azione di informazione e 
di divulgazione dei mezzi an-
ticoncezionali rappresentano 
— si legge infatti nella re-
lazione illustrative! alia pro
posta — uno degli aspetti 
importanti per una consape
vole e concorde volontarieta 
del concepimento, per I'affer-
mazione di concezioni nuove 
e civili in rapporto al valore 
della famiglia, alia condizio-
ne della donna, ai diritti del 
bambino >. L'articolo 1 della 
legge prevede, quindi. espres-
samente che «la assistenza e 
la consulenza sui metodi per 
favorire la procreazione e per 
prevenirla e per promuove-
re una azione di guida per 
una maternita consapevole, 
sono garantite gratuitamente 
da servizi specializzati ». L'ar
ticolo 2 demanda alle Regio-
ni la programmazione. la isti
tuzione e 1'ordinamento dei 
servizi previsti dall'art. 1, da 
realizzarsi. in attesa della ri-
forma sanitaria, presso gli am
bulator! comunali e gli enti 
ospedalieri, mentre la gestio-
ne dei servizi e la vigilanza 
sui loro funzionamento spet-
tano ai comuni nei quali il 
servizio e istituito. L'art. 3 in-
serisce i farmaci ad azione 
contraccettiva fra i prodotti 
che devono essere sommini-
strati gratuitamente dall'Inam 
e dagli altri enti mutualisti-
ci, come condizione essenzia-
Ie per la loro utilizzazione e 
la loro larga diffusione. 

L'art. 4 prospetta inoltre 
l'esigenza di una accurata vi
gilanza medica sulla distribu-
zione e la qualificazione scien-
tifica della propaganda dei 
prodotti contraccettivi, • con 
particolare riguardo alia ne-
cessaria e costante responsa-
bilita medica sui loro uso e 
alia informazione scientifica, 
la cui competenza esclusiva 
viene demandata ad organismi 
pubblici qualificati quali l'lsti-
tuto superiore di sanita. Infi-
ne. negli ultimi articoli (sono 
complessivamente otto) ven-
gono indicati la copertura fi-
nanziaria della legge ed i cri-
teri con i quali i fondi do-
vranno essere erogati alle Re-
gioni. 

Come conferma, dunque, la 
iniziativa presa dai senatori 
comunisti, oggi l'alternativa, in 
tema di pianificazione delle 
nascite. non e tra la cbarba-
rie > di un incontrollato boom 
demografico e la c razionali-
ta » di un controllo che arri-
vi fino alia sterilizzazione di 
massa nelle zone sottosvilup-
pate passando attraverso l'a
borto. come misura a poste
riori per sanare una situazio-
ne di illiberta della donna o 
di colpevole disimpegno del
la societa. L'alternativa e tra 
una concezione della mater
nita come fatto privato, co
me condanna e limitazione 
(con il corollario della pia-
ga sociale dell'aborto. della 
mortalita infantile, delle gra-
vi deficienze igienico sanitarie. 
della assenza di qualsiasi for
ma di medicina preventiva) e 
l'affermazione della materni
ta come una nuova c questione 
sociale >, di cui si fa carico la 
societa nel suo complesso, 
predisponendo tutte le condi
zioni perche la donna possa 
liberamente scegliere se e 
quando avere un figlio. rico-
noscendole. quindi, piu che 
la liberta deH'aborto. la liber
ta del concepimento. 

D'altra parte realizzare a 
pieno la conquista della ma
ternita come valore sociale, 
libera scelta, com porta, come 
e stato ribadito anche nel re-
cente convegno delle elette co-
muniste a Reggio Emilia, la 
consapevolezza che oggi su 
questi problemi e necessario 
vi sia il piu largo dibattito 
possibile, il piu rapido e aper-
to confronto tra le forze po-
liticbe. la piu ampia mobili-
tazione delle masse femmini
li. Questo perche i problemi 
della maternita oggi piu che 
mai costituiscono il raccor-
do obbligato. il punto di pas-
saggio irrinundabile per la so-
luzione di una serie di altre 
questioni essenziali. che van-
no dalla pianificazione delle 
nascite. alia riforma del di
ritto di famiglia, alia occupa-
zione femminile. ai servizi so
ciali, al rapporto della donna 
non solo con se stessa. ma 
con la famiglia e la societa. 

In sostanza, battersi ed af-
fermare questo modo nuovo 
di vedere la maternita e la fa
miglia significa sconfiggere 
alia radice la visione che le 
classi dominanti hanno della 
collocazione della donna nel
la societa e permettere un 
grande balzo in avanti a tut
ta la prospettiva di emancipa-
zione femminile. E anche per 
questo l'iniziativa legislativa 
di cui si e reso promotore :1 
Pci si presenta come una oc-
casione di grande rilievo per 
l'apertura di un dibattito e di 
un confronto politic! su cos! 
grosse questioni della nostra 
societa. 

Lina Tamburrino 

Le celebrazioni 
per i! quinto 
centenario 

deSIa nassifa 
di Copernico 

VARSAVIA. 19 
Le celebrazioni per il quinto 

centenario della nascita di Co-
pernico sono cominciate ieri a 
Torun, la cittadina della Po
lonia settentrionale dove il 
grande astronomo nacque il in 
febbraio 1473. Personalita del
la politica e della cultura sono 
giunte a Torun per prendere 
parte ai festeggiamenti e alle 
manifestazioni scientific-he in 
onore del fondatore della teo-
ria eliocentrica. Sempre a To-
run e a Frauenbuig — la cittn 
dove Copernico e sepolto — si 
terranno scdute del congresso 
deH'Unione astronomica inter
nazionale che si aprira a Var-
savia. 

L'UNESCO ha istituito un 
comitato coordmatore delle 
iniziative che verranno prest* 
dai singoli paesi. e die avra 
sede a Parigi. Speciali serie 
di francobolli commr>morativi 
stanno per essere emesse negli 
Stati Uniti e nella RFT. Rie-
dizioni delle opere di Coper
nico — particolarmente del suo 
trattato fondamentale « De re-
volutionibus orbium coele-
stium » — sono annunciate in 
tutto il mondo. Si ricordera an
che che « Copernico » e il no
me di un satellite americano 
in orbita attorno alia Terra. 

Un lungo studio su Coperni
co e apparso sui Quotidiann 
del popolo di Pechino a firma 
degli scienziati del centro a-
stronomico di Nanchino. i qua
li ricordano accanto a Coperni
co Giordano Bruno. Galileo e 
lo scienziato cinese del dician 
novesimo secolo Li Shan-Iang. 
« die lottarono per la vittoria 
della concezione eliocentrica ». 
E' dimostrato — aggiungono 
gli scienziati — « che la se'en-
za e destinata a prevalere sui 
la teologia e la concezione ma 
terialista dell'universo sulla 
concezione idealista ». 

Anche il 2V/ian Dan, organn 
del Partito dei lavoratori deHa 
Repubblica democratica del 
Vietnam, ha dedicato alia ri 
correnza un articolo speciale 
dove Copernico 6 definito 
« uno dei piu rari geni di ogni 
tempo, uno scienziato che per-
severo nella ricerca di verita 
scientifiche in opposizione al 
conservatorismo e alle super-
stizioni ». « Nell'attuale era di 
rivoluzione scientifica e tecni-
ca, dopo che l'uomo ha volato 
nello spazio — scrive il Khan 
Dan — il grande scienziato del 
Rinascimento ci ha insegnato 
come acquisire una visione 
scientifica del mondo, conti-
nuare nell'apprendimento della 
scienza e della tecnologia e 
applicarle alio sviluppo econo
mico e al miglioramento della 
vita T>. 

La Chiesa cattolica. che nel 
1616 defini l'opera di Coper
nico « stupida e assurda, filo 
soficamente falsa e formal-
mente eretica» lia ricordato 
il quinto centenario della na
scita deH*astrononio con un 
messaggio indirizzato dai suo 
pontefice al primate polacco 
Stefano Wyszynski. 

In esso Paolo VI, dopo aver 
sottolineato che la teoria elio
centrica con le successixe sco-
perte di Keplero, Galilei e 
Newton costituisce c il fonda-
mento della nostra concezione 
del cosmo •», sostiene che « non 
vi e contrasto oggettivo e in-
sanabile tra la verita che pro-
viene dalla fede e quella che 
deriva dalla ragione» e che 
eventuali * dissensi e discre-
panze sono da attribuire al
le debolezze dell'intelletto 
umano ». 

La mostra 
di Guttuso 

a Praga 
PRAGA. 10 

Nella grande Sala del Ma 
neggio di Palazzo Valdstejr: 
e stata allestita nei giorni 
scorsi una vasta esposizione 
delle opere di Renato Guttuso. 
per iniziativa della Galleria 
Nazionale di Praga. AH'inau-
gurazione della mostra erano 
pnesenti il ministro della Cul
tura della Repubblica sociali
sta ceca Miloslav Bruzek. 
Tambasciatore italiano a Pra
ga. Benazzo. I'ambasciatore 
deirURSS. Cervonenko. e nu 
merosi rapprescntanti del cor-
po diplomat'co. Dopo la cerl-
monia inauguale, Renato Gut
tuso ha visitato 1'Accadem:^ 
artistica dove gli c stata con-
segnata una medaglia rieorrto. 

Le opere deH'artista italiano 
esposte a Praga pro\engono 
dall'URSS: facevano parte in
fatti della grande rassegna 
organizzata nell'autunno scor
so a Mosca, nelle sale dcl-
l'Accademia d'arte. e trasfe-
rita in seguito all'Ermitage di 
Leningrado. Si tratta di una 
vasta antologia. formata dn 
sessanta quadri, disegni e il-
lustrazioni che sono stati sud-
divisi in due sezioni. quella 
retrospettiva che va dai 1931 
al 1964 e quella contempora 
nea dai 1965 ad oggi. Tra le 
altrc figurano opere di grande 
formato come < Le visite». 
<La notte di Gibellina >, «L* 
notizie>, cFunerali (H Ta 
glittU >. 
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