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Nel trigesimo della morte 

RICORDO 
DICABRAL 

Nella sua straordinaria esperienza il pensiero rivoluzionario moderno 
si unifica con la realta di una societa africana estremamente arre-
trata - « Per calda che sia I'acqua della fonte, non scaldera il fuo riso» 

L'ultima volta che ho vi-
sto Amilcar Cabral e stato 
circa tre mesi fa. Mi aveva 
dato appuntamento a piaz
za Farnese per «compiere 
una esplorazione della vec-
ohia Roma » che gli piaceva 
moltissimo. Come al solito 
rifuggi da ogni protocollo. 
Voleva vedere alcuni diri-
genti politici, ma senza al-
cuna formalita, badando al
ia sostanza delle cose. Dopo 
preferiva muoversi da solo 
per scoprire le «inesauri-
bili bellezze » di questa cit
ta. Hicordo che in occasio-
ne di una conferenza inter-
nazionale di solidarieta con 
la lotta di liberazione delle 
« colonie » portoghesi, ave-
vamo approntato un efficien-
te apparato di vigilanza per 
le delegazioni della Guinea 
Bissau, del Mozambico e del-
l'Angola, ospitandole in una 
villa vicino a Genzano. Ca
bral ne fu palesemente in-
fastidito. Era la prima volta 
che veniva in Italia e disse 
che vi era un solo modo di 
conoscere una citta: « con i 
piedi e con gli occhi». Si 
intestardi e eludendo tutte 
le norme di sicurezza — 
Mondeane, presidente del 
FRELIMO, era stato assas-
sinato poco tempo prima — 
riusci a ottenere d'essere 
« trasferito » in un albergo 
situato nelle adiaccnze di 
Campo de' Fiori. 

Battaglia 
ideale 

Ricordo ancora che, nella 
stessa occasione, finita la 
conferenza gli chiesi come 
voleva utilizzare i due giorni 
che gli restavano prima del
la partenza. La sua risposta, 
lo confesso, mi stupi: chiese 
se era possibile combinare 
una visita da qualche parte 
che gli consentisse di cono
scere c la grande tradizio-
ne culturale » e « una espe
rienza democratica avanzata 
e moderna » del nostro pae-
se. Prospettateglj diverse 
ipotesi, scelse il, Valdarno 
dove avrebbe potiito vedere 
uno scorcio di storia rina-
scimentale e nel contempo 
l'esperienza che si va com-
piendo nel comune di San 
Giovanni Valdarno. Era sta
to lui a scegliere quel viag-
gio, molto, come ammise 
sorridendo, perche le forze 
democratiche di San Gio
vanni avevano inviato ai 
partigiani guineani una ap-
parecchiatura completa per 
le operazioni ortopediche ma 
molto anche perche gli sa-
rebbe piaciuto dare « un'oc-
chiata alia patrla di Piero 
della Francesca». Quando 
risalimmo l'intera valle, con 
i compagni che si improwi-
savano ciceroni, Cabral tra-
duceva e ampliava, con una 
acuta conoscenza, per Fran-
cisca, una militante del 
PAIGC e un altro coman-
dante partigiano, che aveva 
voluto con se perche « tut-
to questo serviva alia lotta 
per quanto lontano dai com-
piti pratici della guerra po-
tesse apparire ». Era questo 
uno dei tratti essenziali del
l'uomo e del dirigente, del-
l'intellettuale e del combat-
tente, del teorico e dell'or-
ganizzatore. 

Avevo conosciuto Cabral 
nel 1967 mentre visitavo co
me inviato de VUnita il fron-
te Sud della guerra di libe 
razione della Guinea Bissau 
Mi aveva gelato con una ra 
pida e ironica battuta. Aven-
domi chiesto una prima im-
pressione su cio che avevo 
visto, non avevo saputo na-
scondere la mia eccitata emo-
zione per i risultati di una 
lotta cccezionale. Fermo il 
flusso delle mie parole con 
un gelido: « evidcntemente 
ti hanno nascosto i difetti 
che ci sono ». 

L'assenza di ogni retori-
ca, del divario, cosi comu
ne in Africa, tra le parole 
e la realta delle cose, del
la sovrapposizione del sog-
gettivo alia corposita dei fat-
ti oggettivi, anche i piu ele-
mentari, non era solo un 
risvolto del suo carattere 
personale, bensi il risultato 
di una lunga e non semplice 
— come mi disse successi-
vamente — battaglia idea
le con se stesso e con la 
tradizione. Non parlava vo-
lenticri di se stesso e della 
sua storia, ma ogni tanto nel
le lunghe conversazioni del
la permanenza in Guinea e 
in successivi incontri in cui 
credo si siano stabiliti lega-
mi di amicizia personale ol-
treche politica, affioravano 
frammenti di una giovinez-
za privilcgiata (cgli fu, se j 
non ricordo male, uno dei 
novc giovani della Guinea 
Bissau e di Capoverde che 
poterono accedere a studi 
universitari a Lisbona) che 
subiva tutte le tentazioni di 
un distacco — sia vero c 
proprio, che costmito su un 
rapporto puramente cere-
brale — anch'esso tipico di 
tanta parte dcll'intcllcttua-
lift africana, dalla propria 

terra; per poi invece ritro-
vare nelPimpegno politico e 
nella milizia rivoluzionaria 
un collegamento estrema
mente concreto con l'espe
rienza del proprio popolo, 
la sua realta, i suoi biso-
gni, le sue prospettive. Cre
do che non si forzi in al-
cun modo il giudizio su Ca
bral, se si affcrma che 6 
stato il primo leader afri-
cano che ha saputo unifi-
care nella teoria e nella 
pratica il punto piu alto del 
pensiero rivoluzionario mo
derno e la realta di una so
cieta africana estremamen
te arretrata. 

A chi gli chiedeva il se-
greto della straordinaria 
esperienza che aveva sapu
to su quoste basi costruire, 
individualmente e colletti-
vamente, nella lotta di libe
razione della Guinea Bissau, 
Cabral rispondeva con gran
de semplicita con un antico 
proverbio africano: « per cal
da che sia I'acqua della fon
te, non scaldera il tuo riso ». 
Una semplicita apparente, 
poiche quel proverbio sim-
boleggiava un complesso la-
voro teorico e pratico di 
« ricognizione » del proprio 
terreno nazionale, l'indivi-
duazione esatta della realta 
concreta in cui operare, e 
la conseguente creazione di 
una strategia di lotta ad es-
sa adeguata. 

Compito non facile, poi
che non solo si misurava 
con gli schemi empirici con-
trappuntati da generalizza-
zioni astratte del pensiero 
nazionalista africano — « la 
crisi di conoscenza », « l'as
senza di ideologic organi-
che » cui egli accennava co-
si di frequente — ma si 
calava anche in un limite 
oggettivo dominato dalla pe-
sante, spesso schiacciante, 
eredita di un dominio colo-
niale che ha proiettato « fuo-
ri della storia» i popoli 
africani. Eppure questa e 
l'opera di costruzione che 
Cabral intraprese utilizzan-
do in modo creativo tutti 
gli strumenti delFindagine 
marxista per compiere una 
analisi attenta delle struttu-
re e delle sovrastrutture 
(reali, non immaginarie o 
idealizzate) della societa 
africana andando al cuore 
dei rapporti di produzione 
in un mondo colonizzato — 
nel modo particolare in cui 
la colonizzazione si e espres-
sa in Africa — e dominato 
ancora in larga parte dal 
«villaggio » della foresta e 
della savana. Quello che egli 

venne compiendo e un la-
voro minuto e minuzioso 
che mette in luce le ten
sion! presenti e le poten 
ziali contraddizioni di una 
societa primitiva ma non 
per questo immune e estra-
nea alle leggi generali del-
lo sviluppo sociale. E tutto 
questo non per compiere 
una ricerca da laboratorio 
intellettuale, ma per costrui
re una teoria e una pratica 
rivoluzionario, dare vita a 
una lotta di popolo, forgiare 
una organizzazione scientifi-
ca per garantirle uno sboc-
co positivo e vincente. 

Un contributo 
creativo 

In questo senso il pensie
ro — ma egli avrebbe ri-
fiutato questa espressione 
— di Cabral. la precisione 
e il rigore della sua analisi, 
la sapienza della sua stra
tegia e tattica, il contributo 
creativo dato al processo ri
voluzionario, sono forze an
cora da scoprire nella loro 
pienezza, al di la dell'eco 
che ha avuto il risultato del
la guerra popolare da lui 
dii'etta. E' un pensiero in-
fatti che va ben oltre — ma 
anche questo lo rifiutava, 
con una modestia non for-
male — i confini di quel 
piccolo paese che e la Gui
nea Bissau, per investire i 
problemi piu complessi del 
rapporto tra rivoluzione e 
liberazione nazionale nei 
paesi del cosiddetto « terzo 
mondo », tra volonta del sog-
getto rivoluzionario e grado 
di sviluppo delle forze pro-
duttive, tra lotta armata e 
lotta politica, tra popolo e 
organizzazione politica, tra 
avanguardia e masse, tra di-
mensione nazionale e inter-
nazionalismo della lotta an-
timperialista. 

Questo complesso di ela-
borazioni continuamente spe-
rimentate, e verificate in 
una fruttuosa reciprocity di 
contributi, nella pratica di 
una lotta che ha saputo apri-
re una nuova fase nel na-
zionalismo africano fanno di 
Amilcar Cabral un leader 
rivoluzionario di ecceziona-
le rilievo, una figura uma-
na di una ricchezza non co
mune, un protagonista di 
questi non facili decenni del 
continente nero. Chi lo ha 
ucciso sapeva come e dove 
colpire. 

Romano Ledda 

Come la Polonia celebra il quinto centenario della nascita del grande scienziato 

rj ANNO DI COPERNICO 
^ • • 

La continuity di un patrimonio di storia e di cuitura al centro delle manifestazioni di Torun, la sua citta 
natale — L'inf luenza incalcolabile della rivoluzione operata dai suoi studi sulla concezione del mondo e del
l'uomo — Un omaggio nutrito dell'impegno a realizzare un vasto piano di miglioramenti del sistema educativo 

Migliaia di giovani polacchi hanno dedicato una parte delle loro vacanze, 
Testate scorsa, per creare un centro turistico-culturale nel villaggio di From-
bork, dove Copernico visse e dove sono raccolti documenti della sua attivita 

Esperienze, possibility e limiti attuali di un processo unitario 

Le sinistre in Finlandia 
I comunisti e il bilancio della loro partecipazione al governo da l '66 al '71 - Si pu6 ar r ivare a 
un programma comune? . Pe r i socialdemocratici Pipotesi di una nuova collaborazione e « valida 
ma non immediata » - La situazione dell 'economia, dominata d a venti « grandi famiglie » 

Dal nostro corrispondente 
HELSINKI, febbraio 

/ comunisti sono slali al 
governo in Finlandia — in 
una coalizione, tra altri, con 
il « Partito del Centro» e i 
socialdemocratici — dal 1966 
al 1971. La loro prospettiva. a 
lunga scadenza. e quella di 
una ripresa di questa colla 
borazione. In politica estera 
non vi sono difficolta, per 
che i tre partiti condividono 
e appoggiano la politica del 
Vattuale Presidente Kekko 
nen. Nel 1966 fu propio la 
politica estera Velemenlo ca-
talizzatore per la formazione 
del governo di sinistra. In 
sostanza. questo vide la luce 
quando anche il Partito so-
cialdemocratico fece propria 
la linea di rigorosa neutrali 
la e di amicizia con VUmone 
sovietica che si tdentifica con 
il nome di Kekkonen. 

La partecipazione dei co 
munisti al governo cesso per 
ragioni di politica economi-
ca e sociale. Sarebbe lungo 
rifare ora la storia deltaglia-
ta di quella esperienza di go
verno. Interessante ci pare, 
tuttavia, riportare il giudizio 
che ne danno i dirigenti del 
Partito Ne parliamo con fran 
chezza con il compagno Jor-
ma Simpura. dircttore dell'or-
gano ccntrale dei comunisti 
finlandesi. « Kansan Uutiset >. 

« Si e trattato — ci dice il 
compagno Simpura — di una 
esperienza confusa e contrad-
dittorm. In sostanza, noi par-
tecipammo al governo per 
appoggiare la politica estera 
del Presidente, per geltare le 
bad di una collaborazione 
con i socialdemocratici e per 
poter influemare la politica 

sociale. II bilancio presentava 
aspetti posilivi e aspetti ne-
gativi. Positive furono alcu-
ne riforme sociali di rilievo i 
cui risultati si cominciano a 
vedere soltanto oggi: rifor-
ma del sistema delle pensio 
ni e nforma scolaslica. Sul 
piano politico, positivo fu il 
processo unitario In quel pe 
riodo le diverse organizzazio-
ni sindacali dei lavoratori si 
fusero creando una confede 
razione unwa su basi di clas 
se: migliorarono soslanzial 
menle i nostri rapporti con 
il partito socialdemocratico. 
Al lato opposto. sotto la vo 
ce "aspetti negativi", occor 
re indicare una certa delusio 
ne delle masse popolari che 
si attendevano dalla presenza 
comiinisla al governo una piu 
larga soddisfazione delle lo 
ro aspirazioni, e la jrattura 
apertasi all'interno del Par 
tito che ci ha portati sull'orlo 
della scissione. Jrattura che 
non abbiamo ancora supe 
ralo >. 

L'analisi 
politica 

« Valutando in termini auto-
critici la nostra politica di al
tera — prosegue il direttore 
del "Kansan Uutiset" — oc-
corre dire che a monte del
la nostra enlrata nel gover 
no vi furono due gravi lacu 
ne: la debolezza della spinta 
popolare, il che ridusse Vef-
ficacia della nostra azione, e 
la mancanza di un vero e pro 
prio programma unitario di 
politica economica e sociale. 
almeno tra comunisti e »o-
claldemocratici >. 

Sulla base di questa analisi 
autocritica e sull'esempio di 
quanto e avvenuto in Fran-
cia tra Partito comunista e 
Partito socialista, i compagni 
finlandesi. almeno nella loro 
maggioranza. ritengono che 
anche per il loro paese si 
ponga il proWema di un 
<r programma di governo » dei 
due partiti operai per realiz
zare quella prospettiva «a 
lunna <cadenza » di cui par 
lavarr.o all'iivz'o. 1 socialde 
mocralici. invece. in linea ge 
nerale, negano la ralidita di 
una inlesa del genere. Ne 
chterfo la ragionc a Paavo Lip 
ponen, segretario del partito 
socialdemocratico per le que-
.Niioni internazionah. in un 
lungo colloquio che ha ab-
bracciato tutti i temi delVat-
tuaUta politica finlandese. 
dalla rielezione di Kekkonen 
alia prepnrazione delle elezio-
ni politiche del 1976. 

* Nel nostro partito — di-
chiara Lipponen — le posi 
zioni sono differenti. lo cre
do che con i comunisti oc-
corre discutere anche proble 
mi rfi prospettiva e non sol
tanto questioni concrete del 
presente. Ma non so se si 
pud arrivare ad un "program
ma di governo". La situazione 
finlandese non e come quel
la francese. Un governo social-
democratici-comunisti, da noi, 
non e una ipotesi reale. Oc-
correra ricercare Valleanza di 
altre forze politiche. Un vero 
e proprio programma di go 
verno a due limilerebbe quin-
di la nostra azione politica >. 

11 compagno Lipponen non 
lo dice, ma e chiaro che un 
€ programma di governo > con 
i comunisti che oggi sono 
all'opposizione suonerebbe co
me una condaxna dell'attuale 

• I 

governo di cui i socialdemo
cratici sono parte essenziale; 
e poi vi sono ragioni latli 
che. II « Partito della coali
zione > (destra) e sull'orlo 
della rottura Se la parte ol-
tranzista si staccasse, quella 
restante diverrebbe una peri-
colosa concorrente dei social
democratici nell'elettorato mo-
derato. Anche Lipponen, co-
munque. ritiene valida in un 
futuro non immediato Vipo 
lesi di una collaborazione di 
governo tra comunisti, social 
democratici e «Partito del 
Centro >. 

I problemi 
di fondo 

In realta il problema e di 
sostanza. II dibaltito sulla si-

•• tuazione economica e socia
le in Finlandia sembra oggi 
esaurirsi tutto nel quesito se 
firmare o non firmare Vac-
cordo di libero scambio con 
il MFC. In attesa della de 
cisione, Vindustria non si im-
pegna in piani di prospetti
va, mentre il movimento sin-
dacale e incerto, perche non 
sa se la firma sara accompa-
gnata dalle necessarie misu-
re protettive, per il control-
lo dei prezzi e dell'occupa-
zione. Ma, oltre la questio-
ne dell'accordo con il MEC 
e malgrado una congiuntura 
economica favorevole, il paese 
deve affrontare problemi eco-
nomici di fondo gravi: crisi 
della piccola proprieta conta-
dina, trasferimento di larghi 
strati della popolazione dalla 
campagna alia citta, larga fa
scia di diioccupaxwn* cronU 

ca, appena mitigata dall'emi 
grazione in Svezia, sottosvi 
hippo di vaste regioni. 

II governo attuale (social 
democratici, « Partito del Cen 
tro * e formazioni minori> 
non e preparato a risolvere 
questi problemi. Esso va 
avanti alia giornata, senza un 
programma organico e senza 
neppure approntare gli stru 
menti per la sua elaborazio 
ne. L'economia del paese con 
timia ad essere dominata al 
Vincirca da venti famiglie. 
manca la volonta di valorizza 
re le aziende di Stato che con 
trollano il trenta per cento 
dell'industria. Per sanare 
questa situazione, una intesa 
delle sinistre (la si chiami 
c programma di governo», o 
come si vuole) e essenziale. 

In un precedente servizio 
abbiamo osservato che la po 
lemica sulla futura relazio 
ne con il MEC non ha crea 
to fratture insuperabili tra 
comunisti e socialdemocrati
ci. c Sul piano dell'unita del
le sinistre — afferma il dot-
tor Ele Alenius, presidente del
la "Lega democratico-popola-
re", Vorganizzazione unitario 
nelle cui liste anche i comu
nisti si presentano alle ele-
zioni — esiste una situazio 
ne di ristagno. Ma se non si 
arrivera alia intesa, c'd da te-
mere un riesplodere di con-
trasti e di polemiche pro-
fonde. Negli ultimi due an-
ni, dall'uscila dei comunisti 
dal governo, il pericolo e sta
to evitato. Fin quando si po-
tra continuare cost? ». 

Romolo Caccavale 

Dal nostro corricpondente 
TORUN. febbraio 

Quando, nel 1543 — l'anno 
stesso della morte di Nicol6 
Copernico — il trattato « De 
rivolutionibus orbium coele-
stium » apparve per la prima 
volta a stampa a Norimberga, 
il mondo acquisi una prima 
dimostrazione scientifica di 
una ipotesi in se non nuova. 
quella della rotazione della 
terra intorno al sole. Ma ap-
puiito, per la prima volta. 
questa antica ipotesi cessava 
di essere tale per divenire una 
verita matematicamente dimo 
strabile e dimostrata, clie si 
sarebbe in seguito verificata 
anche sperimentalmente. dal 
le osservazioni astronomiclu* 
di Galileo ai voli spaziali 

Questo punto fermo raggiun 
to dal pensiero umano era de 
stinato ad avere una influenza 
incalcolabile non solo sullo svi
luppo futuro dell'astronomia. 
ma sulla stessa concezione fi-
losofica del mondo e dell'uo-
mo in rapporto ad esso. Per 
tale ragione la diciassettesi-
ma sessione dell'Unesco stabi-
li di fare del 1973. 500. anni-
versario della nascita del gran
de scienziato polacco. un anno 
internazionale copernicano. 

In Polonia. l'anno coperni
cano e stato proclamato « an
no della scienza polacca », e al 
quinto centenario che il mon
do celebra qui se ne aggiun-
gono altri due. che per una 
singolare combinazione coinci-
dono con esso: i due secoli dal
la fondazione della commissio 
ne di educazione nazionale, os 
sia del primo ministero della 
pubblica istruzione in Euro-
pa. ad opera del grande illu 
minista polacco Hugo Kollon-
taj: e i cento anni dell'Acca-
demia polacca delle scienze, la 
cui creazione. sul territorio di 
un paese smembrato fra le tre 
potenze confinanti. costituiva 
un coraggioso atto di riaffer-
mazione di una tradizione cul
turale nazionale che rifiutava 
di lasciarsi cancellare. 

Proprio questa continuity e 
stato il tema centrale delle ma-
nifestazioni con le quali si 6 
aperto solennemente a Torun. 
domenica scorsa, questo anno 
copernicano. A poche centinaia 
di metri dalla casa dove il 19 
febbraio del 1473 Copernico 
nacque. sulla piazza del merca-
to dominata dall'imponen-
te municipio medioevale. una 
fiaccolata storica ha riassun-
to le vicende di questi cin
que secoli della citta. E ad 
ogni periodo corrispondeva 
una lotta di liberazione: libe
razione dalle scorrerie dei ca-
valieri teutonici, nella quale 
la ricca citta commerciale si 
impegno con uomini e dena-
ri (e una somma ingente ver
so anche la famiglia Koper-
nik), e che proprio qui segno 
un primo punto a proprio 
vantaggio con la firma della 
« pace di Torum »: liberazione 
dal dominio dei potentati 
che per oltre un secolo vol-
lero disporre del territorio po
lacco: liberazione. infine. dal-
l'aggressione nazista. 

La legittima. piena apparte-
nenza di Copernico al patri
monio storico e culturale del 
popolo polacco e una delle no
te dominanti delle manifesta-
zioni che si stanno svolgen-
do in tutta la Polonia. Non bi-
sogna tuttavia fraintendere 
questo atteggiamento, che non 
e ne ovvio ne sciovinista: chi 
abbia l'eta per ricordare come 
solo una trentina d'anni fa nel
le nostre scuole si parlasse 
del c tedesco » Copernico puo 
agevolmente comprendere il 
valore di questa sottolineatu-
ra. Ma in questa definizione 
nazionale del grande scienzia
to e'e anche 1'indicazione del 
suo rapporto concreto con il 
proprio tempo, un tempo nel 
quale i popoli uscivano fatico-
samente daU'universalismo e 
al tempo stesso dal particola-
rismo medioevale e venivano i 
scoprendo e definendo i pro-
pri caratteri. appunto. nazio-
nali. La vita di Copernico e 
un esempio indicativo di <iue-
sto processo. 

Studia in quattro diverse 
universita — Cracovia. Bolo
gna, Padova. Ferrara — secon-
do la tradizione dei medioeva-
Ii «clerici vagantes » — ma 
operera attivamente per tutta 
la sua eta adulta nel suo pae
se natale; scrive in latino. la 
lingua che continua ad essere 
lo strumento di comunicazio-
ne fra i dotti di Europa. le 
sue opere scientifiche, ma im-
piega il polacco nei suoi rap 
porti amministrativi; si istrui-
sce in diverse discipline, dal 
diritto canonico alia medicina, 

alia letteratura classica. secon-
do una concezione ancora uni
versal is tica del sapere. ma a-
dopera le sue nozioni in atti
vita pratiche e quotidiane: 
professa un profondo. sincere 
rispetto per i pensatori della 
antichita ma non esita a dis-
sociarsi dalle loro concezioni 
non appena le scopre errate, 
rifiutando di sacrificare il li
bero esercizio del proprio pen
siero ad una deferenza dog-
matica e aterito. 

Questa concretezza di Co
pernico e probabilmente il la
to della sua personalita che 
meglio lo indica come « 1'uo-
mo nuovo ». E su questo lato 
insistono particolarmente i di-
scorsi pubblici e saggi critici 
che in questo mese gli vengo-
no dedicati nel suo Paese. Si 
ricorda la sua efficienza come 
amministratore della diocesi di 
Varnia, la sua utilita di rior-

dinatore del sistema monetario, 
la sua capacita di organizza-
tore della difesa armata del 
castello di Olsztyn, la sua pra
tica di medico; in una parola, 
il suo costante agire nella 
realta. 

Certo, si ricorda. non senza 
fierezza, che le esplorazioni 
nel cosmo hanno il loro lon
tano presupposto negli studi 
copernicani; e la citta di Olsz
tyn. capoluogo di quella regio-
ne dove Copernico passo 40 
anni della sua vita, vanta ora 
il nuovissimo planetario. l'uni-
co in Europa capace di offri-
re emozionanti immagini del-
Io spazio come le registro il 
primo satellite umano: lo 
Sputnik. Parallelamente. mi-
ziative nazionali dedicate ad 
onorare la memoria del gran
de polacco e sviluppare lo stu
dio e la conoscenza storico-
critica del suo pensiero. si con-
tano a decine: dalla edizione 
dell'opera omnia nelle prmci-
pali lingue europee ad un ric-
co programma di congressi 
scientifici dedicati al suo pen
siero e alle attuali implica-
zioni di esso; dalla inaugura-
zione di monumenti al restau-
ro di vestigia architettoniche 
della sua epoca. (significativa 
l'azione di « Frombork 1001 >, 
che per sei anni consecutivi 
ha impegnato migliaia di gio
vani in un lavoro di recupe-
ro del patrimonio storico del
la cittadina dove Copernico 
condusse i suoi ultimi studi 
e dove e sepolto). Sono ini-
ziative che sono entrate nella 

vita quotidiana di tutto il 
Paese. 

Ma il senso vero, che la Po
lonia ha scelto di dare a que
sto anno copernicano, non va 
ricercato in queste manifesta-
zioni di occasione. neanche 
nelle piu serie di esse. II 1973 
e un anno che il partito e il go 
verno indicano come un an
no decisivo per lo sviluppo 
del Paese. E per tale sviluppo 
una condizione indispensabi-
le viene riconosciuta nella 
qualificazione scientifico tecni-
ca delle forze produttive e — 
a monte di esse — dei qua-
dri dell'insegnamento. 

Per questo, un vasto piano 
di riforme e di miglioramen
ti nel campo degli studi e in 
via di attuazione, e si artico-
la in numerose direzioni: ri-
forma scolastica, soprattutto 
in vista di una parificazione 
del Iivello degli studi in cit
ta e in campagna: ammoder-
namento e arricchimento del
le attrezzature didattiche in 
ogni ordine e tipo di scuola: 
riqualificazione degli jnse-
gnanti e miglioramento delle 
loro condizioni economiche e 
sociali: allargamento dei rap
porti di collaborazione tecni-
co-economica per consentire 
alia Polonia di porsi al Iivel
lo che i nuovi tempi, richie-
dono e che il suo potenziale 
consente. 

Questi orientamenti sono 
stati ribaditi dal presidente 
dell'Accademia delle scienze, 
Janusz Groszkowski, e dal 
membro dell'Ufficio politico 
del POUP. Jozef Tejchma. che 
hanno pronunciato le allocu-
zioni ufficiali nelle cerimonie 
di apertura delle celebrazio-
ni, domenica. nel nuovo gran
de edificio deH'TJniversita Ni-
colo Copernico di Torun. E 
questo impegno e 1'omaggio 
piu vero che la Polonia offri-
ra al suo grande figlio. 

Paola Boccardo 

Alio studio degli scienziatl 

I compiti dell'uomo 
nei viaggi spaziali 

Un articolo degli scienziati sovietici pone I'accento 
sull'importanza delle osservazioni visuali - Von 
Braun afferma che il metodo di'controllo della salu
te dei piloti potrebbe essere applicato negli ospedafi 

Lo scienziato sovietico Kirill 
Kondratiev e i cosmonauti 
dellURSS Andrian Nicolaev e 
Vitaly Sevastjanov hanno 
scritto un articolo per la stam
pa sovietica in cui prendono 
in esame l'attivita dell'uomo 
nello spazio. In particolare, es-
si affermano che soltanto l'os-
servazione visiva dei piloti 
spaziali ha consentito di indi-
viduare la struttura di irrag-
giamento verticale dell'irradia-
zione diurna deH'atmosfera su-
periore. Anche se le principali 
ricerche nel cosmo sono lega
te all'utilizzazione di apparec-
chi automatici — scrivono gli 
autori dell'articolo — in awe-
nire le osservazioni visuali 
continueranno a conservare un 
ruolo importante. 

La regolare osservazione da 
parte dell'uomo della superfi-
cie della Terra e dei fenomeni 
ottici nell'atmosfera rappre-
senta una parte importante 
dei programmi scientifici ese-
guiti sulle navi cosmiche pi-
lotate e sulle stazioni orbitali 
di lunga durata. 

Le osservazioni visuali, in-
fatti — iniziate con i voli delle 
navi cosmiche «Soyuz» e del
la stazione orbitale «Saljut» 
— Integrano 1 dati forniti dal
le misurazioni fotografiche e 
strumentAli e si rivelano un 
Importante mezzo dl ricerca 

suU'ambiente e sulle risorse 
naturali, a vantaggio della 
scienza e dell'economia. 

Altre notizie sull'attivita 
dell'uomo nello spazio sono 
state fornite a Washington. 
nel corso di una conferenza, 
da Werner Von Braun. Egli ha 
dichiarato che il metodo usato 
dagli scienziati della NASA 
per tenere sotto controllo le 
condizioni di salute degli a-
stronauti potrebbe essere ap
plicato negli ospedali per sal-
vare la vita di molti pazienti. 
La tecnica messa a punto con-
siste infatti nel rilevare conti
nuamente via radio, attraver
so sensori diagnostici appliaa-
ti al corpo, il battito cardiaco, 
il ritmo respiratorio e la tern-
peratura. Secondo Von Braun. 
negli ospedali sarebbe possi
bile una vigilanza sul malato 
di ventiquattro ore su ventl-
quattro. usando 1 sensori con 
il ricorso a calcolatori pro-
grammati sul comportamento 
normale deH'organismo uma
no. II computer potrebbe in 
questo caso dare 1'allarme a 
medici e inferniiere ogni volta 
che awertisse una deviazione 
della norma. 

La tesi di Van Braun e che 
verrebbero cosl ridottl 
temporaneamente 1 riachl 
il malato e I costi 
stertBB, 

ottl oae» ^3 


