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Un film di Giorgio Treves 

L'AGONIA Dl 
«RADS 1001 

Dopo«K-Z»un'altra breve opera poetica di un 
giovane autore che ha il coraggio di cimentarsi 
con un tema cruciate della condizione dell'uomo 

Parte un missile. Un al-
Iro. Ancora un altro. Missili-
antimissili: scontro, esplo-
sione, disintegrazione. Un 
fungo atomico, poi un altro: 
una catena di esplosioni, in 
crescendo. Poi silenzio, si
lenzio, silenzio. Lentamente, 
dalle nubi radioattive, rie-
merge il suolo. 

Una Terra ricoperta di 
fango secco e screpolato. 
Qualche arbusto bruciato. 
Acquitrini. L'occhio della 
macchina da presa gira len
tamente, esplora il pianeta 
dopo la catastrofe (dopo 
un'ora? dopo cento o mille 
anni? non lo sappiamo). 
Sembra impossibile che ci 
sia ancora qualcosa di vivo. 
E invece, sotto un telo c'e 
una forma umana: escono 
dai bordi strisciando prima 
una mano ustionata, poi un 
piede; emerge, alia fine, ran-
tolando, un essere umano, 
bruciato, corroso, screpolato 
come il suolo della Terra. 
Alzarsi, stare in equilibrio, 
muovere passi sono per que-
sto essere agonizzante fati-
che immense: quando riu-
scira, gradualmente ricari-
candosi di un'ultima ener-
gia, a correre, ci sara sul 
suo volto (una prima ed uni-
ca volta) come il vago ri-
cordo di un sorriso. Un ri-
cordo che non riesce ad af-
fiorare, perche quasi subito 
11 sopravvissuto ricadra nel 
fango, segnandolo di vomito 
nero. 

L'uomo agli estremi trova 

sulla mota disseccata un al
tro essere: un cane, morto. 
Ansimando e rantolando, 
riesce a strappare un arto 
alia carogna, lo azzanna, lo 
divora. Un altro rantolo, che 
e quasi un grido di aiuto, si 
sovrappone a quello, costan-
te, dell'uomo; e un altro su-
perstite, che sta per essere 
inghiottito da una polla di 
fango, e tende una mano di-
sperata verso la creatura 
che oopraggiunge, perche lo 
tragga in salvo. Ma l'uomo 
si siede, guarda indifferen-
te, lancia verso la pozza di 
fango in ebollizione l'osso 
spolpato mentre l'altro af-
fonda, scomparc. 

L'uomo ritorna verso la 
carogna. E scorge un terzo 
naufrago che fruga la sua 
« proprieta », strappando a 
tentoni brandelli di carne e 
inghiottendoli. II «proprieta-
rio > balza addosso al < la-
dro », e si accorge che e cie-
co. Allora lo tormenta, cosi 
come un gatto tormenta un 
topo; quando il cieco si ab-
bandona, non tenta piu di 
fuggire, non reagisce piu ai 
colpi, il «gioco» e finito, 
l'uomo uccide il rivale im
potent? a colpi di pietra. 
Sempre piu affannato e ot-
tenebrato, si dirige verso 
una pozza che ancora non e 
stata assorbita dal fango 
circostante; con stento e do-
lore arriva a immergere 
labbra e faccia nell'acqua 
putrida, si risolleva, barcol-
la, ricade. La fine e vicina. 

L'unica parola 
pronunciata dal protagonista 
Solo negli ultimi istanti 

della atroce agonia l'uo
mo ritrova la parola: il ran
tolo si tramuta in grido: 
« No! No! No! ». 

Questa e Tunica parola 
che venga pronunciata nel 
breve film di Giorgio Tre
ves, « Rads 1001 » dal « pro
tagonista », John Steiner; 
come abbiamo detto, anche 
gli altri due superstiti, Jean 
Rougeil e Mario Novelli, 
non articolano suoni. Alia 
musica di Vittorio Gelmet-
ti si sovrappongono soltanto 
i rantoli (al di la delle « gri-
da e sussurri > della morta-
viva e delle vive-morte del-
1'ultimo film di Bergman, 
ai superstiti di < Rads 1001 > 
non e rimasta altra espres-
sione che il rantolo dell'ago-
nia, che ritorna — mi dico-
no — anche nel «Nastro » 
di Samuel Beckett). 

In un precedente cortome-
traggio di Giorgio Treves, 
« K-Z » (la sua « opera pri
ma », Treves ha ventotto an
ni), non viene pronunciata 
neanche una parola. Siamo 
al Mattatoio di Torino, nella 
nebbia dell'alba, arrivano i 
vagoni ferroviari carichi 
delle bestie da macello; Pul-
timo viaggio dei bovini vie
ne seguito in silenzio dagli 
occhi chiari di un anziano 
volto segnato, lo < scopino > 
del Mattatoio. Improvvisa-
mente, dopo 1'esecuzione 
delle bestie, scompare il 
mattatoio, dileguano i colo-

ri della realta presente, nel 
racconto, non di apologo, 
« bianco e nero » della me-
moria riaffiorano le imma-
gini del < mattatoio uma
no » al quale lo scopi
no e scampato (alia fi
ne, mentre si rimbocca le 
maniche per lavorare, ve-
dremo il marchio indelebile 
del Konzentrationslager, del 
K-Z, al quale con pochi in 
gioventu e sopravvissuto). 

« K-Z > e stato distribuito 
a Torino, accoppiato a 
«L'amerikano» di Costa 
Gavras."« Rads 1001 » e sta
to proiettato al Festival del 
* film di fantascienza > a 
Trieste. A priori, e da te-
mere che le due prime ope-
re di Giorgio Treves gire-
ranno poco o niente, se non 
saranno fatte proprie da un 
circuito popolare e demo-
cratico autonomo, indipen-
dente dalla distribuzione 
commerciale. 

Due opere di poesia. 
Qualcosa, credo, di nuovo 
nel cinema italiano e forse 
nel cinema senz'altro. Un 
giovane, un giovanissimo ha 
il coraggio, e la capacita, di 
riaffrontare il tema genera-
le della < condizione uma
na >, senza cadere in alcun 
modo nella declamazione 
« umanitaria », e senza ri-
durre e restringere i pro-
blemi nello stesso tempo al
ia < politica > in senso li-
mitato. 

II rapporto con la natura 
e il rispetto della vita 

Parlo di poesia — non di 
racconto. non di apologo. 
non di documento — per la 
pregnanza simbolica delle 
due opere. « Rads 1001 », 
come dice il titolo stesso, 
opportunamente decifrato 
(il < rad > e l'unita di ra-
diazione: piu di mille 
« rads > significa la super-
distruzione di ogni forma di 
vita sulla Terra), si presen-
ta, a primo sguardo, come 
una parabola sulla agonia 
atomica, e post-atomica, del
la specie umana: qualcosa 
come il Finale di oartita di 
Beckett, con Ha mm e Clov 
(i due ultimi superstiti, for
se) che hanno esaurito le 
loro ultime riserve di cibo 
e di analgesici, e che si 
separeranno odiandosi. Ep-
pure, ripensando al film (e 
ti prende talmente, che ne 
ripercorri le immagini e le 
sequenze piu e piu volte, 
nelle ore o nei giorni sue-
cessivi alia visione), ti vie
ne il sospetto che forse le 
radiazioni non e'entrino, 
che l'uomo agonizzante sia 
non gia la vittima. ma il re-
sponsahile della catastrofe; 
che il disfacimento fangoso 
del suolo sia • conscguenza, 
e non causa, del dissecca-
mento della natura umana, 
awilita alia nuda proprieta. 
estraniata dal rapporto tra 
uomo e uomo. (Perche, non 
abbiamo forse letto di delit-
ti commessi sotto gli occhi 
indifferenti di centinaia di 
persone nelle metropoli af-
foliate, di moribondi ai mar-
fini delle autostrade che 
nessuno si ferma a soccor-
rere?). 

La dignita dell'uomo, il 
stto per la vita, per le 

creature; questi mi sembra-
no i temi di fondo (forse 
non del tutto consapevoli, 
e percio tanto piu efficaci 
e pregnanti) dei due brevi 
' poemi cinematografici » di 
Giorgio Treves. II rapporto 
uomo-natura visto da due 
angolazioni diverse, e com-
plementari. Cosa e l'uomo 
ridotto a bestia, in < Rads 
1001 », in « K-Z », vice versa 
la pieta per la fine di un 
essere, anche di un bruto; 
l'orrore per il < mattatoio 
di uomini > si inserisce sul
la tristezza del « macello » 
delle bestie. | 

Alle immagini di « K-Z » ' 
si sovrapponevano, mentre 
le guardavo intento, quelle 
dei Iibrj di Primo Levi, di 
Giovanni Melodia. degli al
tri superstiti che hanno avu-
to la forza e la capacita di 
testimoniare sulla condizio
ne umana nell"« universo 
conccntrazionario». Ripen
sando a « Rads 1001 >, non 
ho potuto non ricordare AI-
do Capitini, e i motivi gene-
rali di difesa della pace, di 
rispetto per la vita, di di
gnita della persona che ispi-
rarono la sua coerente, in-
flessibile batlaglia Credo 
che dovremmo riprendere, 
rifare nostri, quei motivi ge
neral!, cosi come ha fatto 
il ventottenne Giorgio Tre
ves nei suoi due «cortome-
traggi ». Ci auguriamo che 
divengano strumenti di un 
approfondimento di « valo-
ri» per le coscienze di mol-
ti uscendo dal ristretto gi
ro del • cinema di avanguar-
dia > e « sperimentale ». 

L. lombardo-Rad.ce 

Bilancio della visita di una delegazione del PCI in Siria e nel Libano 

Una sfida dal r Etifrate 
Intervista al compagno Dario Valori - La grande diga costruita sul fiume con I'aiuto sovietico e il simbolo e la speranza di una vita nuova per un paese 
dove e stata intrapresa una originate esperienza socialista - L'organizzazione economica e politica della societa siriana e la politica di Damasco di 
fronte al problema del Medio Oriente - II giudizio della Resistenza palestinese - Come si presenta la situazione nel Libano dopo la crisi dei mesi scorsi 
11 compagno Dario Valori, 

membro della Direzione del 
PCI, ha diretto una delega
zione, della quale facevano 
parte i compagni Umberto 
Cardia. Guido Cappelloni e 
Remo Salati, che ha visitato 
recentemente la Siria e il Li
bano su invito della Direzio
ne nazionale del Partita Baas 
arabo socialista e del Partita 
comunista libanese. Nell'inier-
rista che pubblichiamo Valori 
illustra le valutazioni e il bi
lancio di questo viaggio. 

Qual e 1'impressione gene-
rale die avete ricavata 
dalla vostra visita? 

La delegazione del PCI e 
stata in Siria su invito del 
Baas died giorni: tempo non 
sufficiente, certo, per poter 
vedere e comprendere tutti gli 
aspetti della vita di un Paese, 
ma adeguato per coglierne al-
cuni punti essenziali. special-
mente se si considera che ogni 
ora del giorno e stata sfrut-
tata a fondo, in colloqui, in 
riunioni, in visile e che ab
biamo attraversato tulta la Si
ria in macchina, da Damasco 
al Nord, ad Aleppo, all'Eti
trate, per poi tornare a Sud. 
nel Libano, da Latakine, lun-
go la cost a. 

L'impressione e stata posi-
tiva. In Siria si sta svolgen-
do una esperienza originate 
per costruire una societa so
cialista, nella quale la collet-
tivita nazionale sia padrona 
delle proprie risorse e delle 
proprie ricchezze. Cib avvie-
ne nel quadro della lotta dei 
popoli arabi contro I'imperia-
Usmo e il colonialismo, os-
sia in una situazione tutt'al-
tro che facile: anche la Siria 
e costretta a impiegare una 
quota altissima del suo red-
dito nazionale per la difesa. 
E non si dimentichi che essa 
accoglie migliaia e migliaia 
di palestinesi e ha una par
te del suo territorio occupa-
ta dalle forze israeliane. C'e 
infine un altro e non ulti-
mo punto da tenere presen
te: nel mondo arabo vi sono 
regimi progressisti ma anche 
regimi di segno opposto, I'esi-
stenza dei quali peso inevita-
bilmente sulle esperienze in-
novatrici. 

II tenore di vita della po-
polazione e discreto: per le 
vie di Damasco la gente e 
ben vestita, af folia i caffe, il 
mercato e i negozi. I prezzi 
dei prodotti base alimentari 
sono tra i piu bassi che si 
conoscano: al cambio, pane, 
riso, latte, burro, carne. frut-
ta costano da 1/3 a 1/4 dei 
nostri. In Siria non vi sono 
spettacoli di miseria, non si 
vedono mendicanti. Non c'e 
quasi disoccupazione, c'e una 
richiesta crescente di mano 
d'opera dovuta al procssso di 
industrializzazione e di espan-
sione in corso. Lo sviluppo 
edilizio e notevole. 

Com'e organizzata la vita 
economica in Siria? 

L'area delle nazionalizzazio-
ni copre l'80% della produ-
zione industriale. La riforma 
agrana ha assegnato oltre 
un milione di ettari ai con-
tadini. L'economia si svilup-
pa secondo un piano quin-
quennale, i cut maggiori in
vestments sono indirizzati al
le spese per la costruztone 
e lo sfruttamento della diga 
sull'Eufrate, alio sviluppo in
dustriale, all'elettrificazione, 
alia irrigazione. 

Ma una particolarita della 
esperienza siriana e nel mar-
gine che e lasciato alia ini-
ziativa privata: essa e pre
sente nella piccola e media 
induslria, nell'edilizia, nel 
commercio. II governo proce-
de con grande cautela e pon-
derazione nei confronti di que-
sto settore dell'economia. E' 
ovvio che non sfuggono i ri-
schi che cib pub comportare e 
attorno a questo problema vi 
e discussione e vi sono anche 
valutazioni diverse. Ma lo sfor-
zo e di affrontare la mate
ria senza schemat'ismi, facen-
do perno sugli strumenti di 
orientamento degli investi-
menti e della produzione che 
lo stato ha nelle sue mani. 

La delegazione ha assisti-
to alia cerimonia della 
inaugurazione della diga 
sull'Eufrate. Puoi dirci ! 
qualcosa su questa gran-
diosa reali/zazione? 

L'inaugurazione della diga 
sull'Eufrate t stata il momen 
to piu spettarolare ed emo-
zionante del toslro viaggio. 
Avevamo alle nostre spalle 
la visione della Mnschea di 
Damasco, del Su (immenso 
mercoto orientale). della cit-
tadella di Aleppo, della sto 
ria della recchia Siria. di un 
museo dove avevamo visto 
una pietra con mciso il piu 
vecchio alfabeto del mondo. 
Da Aleppo alia diga sono 170 
chilometri di deserto roccio 
so, rolto qua e la dalla pre-
senza di qualche nucleo di 
terra coltivata a prezzo di 
inauditi sacrifici. 

Dopo un'ora e mezzo di 
macchina ci i apparsa la 
€citta della rivoluzione >, co
rn* i chiamata, aorta in po-

TABQA, (Siria) — I lavori di costruzione della diga sull'Eufrate 

chi anni, oggi popolata da 50 
mila abitanti, gli operai e i 
tecnici della diga e le loro fa-
miglie. gli addetti alle scvole. 
agli ospedali, ai servizi so-
ciali, ai negozi, gli edili... Per 
arrivare a costruire la diga, 
la nel nord della Siria, e sta
to necessario costruire un por-
to per lo scarico del mate-
riale, una ferrooia, una fab-
brica per il materiale rota-
bile, un cementificio... II pro-
tocollo per i lavori fit fir-
mato con I'URSS nel 1966, i 
lavori cominciarono nel 1968, 
la loro conclusione. prevista 
per il 1975, si avra invece 
con un anno di anticipo. Tre-
dicimila operai. venuti da tul
ta la Siria, lavorano alia di
ga. Dalle incontrollate piene e 
alluvioni si passera alia irri
gazione regolarc di 650.000 et
tari. 

L'ultimo 
varco 

Una massa enorme di con-
tadini, vestiti nei loro costu-
mi tradizionali, per t quali 
la diga e la speranza di una 
vita completamente diversa. 
era accorsa ad assistere alia 
inaugurazione, trasportata dai 
caratteristici pullman mul-
ticolori. e festeggiava con bal-
li e canti Vavvenimento. A 
tratti, arrivavano nuvole di 
sabbia portata dal vento del 
deserto. In fondo alia pianu-
ra scorreva I'Eufrate, gia in 

gran parte sbarrato dalla di
ga per Vutilizzazione elettrica 
dell'acqua. Era stato lasciato 
tin piccolo varco aperto al 
fluire dell'acqua. Lungo la 
sponda, su una gigantesca 
parete di cemento appena ter-
minata, e'era una grande 
scritta in arabo e in russo: 
«Noi ti dirigiamo, o Eufra-
te! » Questa orgogliosa affer-
mazione era chiarita dalle pa
role del Presidente Assad che 
ricordava nel suo discorso co
me «I'Eufrate e sempre sta
to una sfida all'uomo che vi 
abitava vicino. Era una sfi
da. perche era origine di ab-
bondanza quando il suo corso 
era regolare e causa di distrtt-
zione e di disastri quando si 
incolleriva e inondava le sue 
due sponde lino a lontane 
dislanze ». 

Una fila enorme di camions 
che trasportavano massi gi-
ganteschi, ha iniziato a un 
certo punto il lavoro di chiu-
sura e di imbrigliamento del 
fiume. I bulldozer, da una 
parte e dall'altra spingevano 
i massi in acqua, poi li co-
privano di sassi e pietre, a-
prendo la via a una strada, fi-
nita dopo un'ora. Le macchi-
ne erano ornate d bandierine 
sovietiche e siriane; tecnici 
e operai siriani e sovietici, 
quando la diga e stata chiusa 
e hanno potuto passare da 
una parte all'altra del fiume, 
si sono abbracciati commossi. 

Era Vincontro fra gli uo
mini del Paese delta Rivolu
zione d'Ottobre e la nuova 
classe operaia siriana, sorta 

nella lotta contro I'imperiali-
smo e contro il colonialismo, 
lungo le rive di un fiume 
che recano le tracce storiche 
di antichissime civilta. 

La diga e un po' il simbo
lo di questa nuova Siria. E' 
stato detto dal Presidente As
sad nel discorso inaugurate: 
« Non e stata solo una sfida 
alia natura, e stata una sfi
da alle forze ostili che han
no combattuto la volonta del 
nostro popolo. Senza la ri
voluzione di marzo, Videa sa-
rebbe stata irrealizzabile ». 

Come si presenta in Siria 
il quadro delle forze po-
litiche? 

La forza dirigente della Si
ria e il Baas (Partita Arabo 
Socialista). II fatto nuovo 
della vita politica siriana di 
questi ultimi tre anni e sta
to perb la decisione di dar 
vita a un Fronte Nazionale 
Progressista, nel quale, ohre 
ai socialisti che si richiama-
no in vario modo a Nasser. 
fa parte il Partito Comuni
sta Sir'iano. Si e trattato di 
una scelta sulla quale non vi 
era unanimita all'interno del 
Baas, che urtava in precise 
resistenze, e che rappresenta 
il riconoscimento di una cer-
ta articolazione democratica. 
Quali sviluppi potra avere il 

Fronte? E' ancora difficile pre-
vederlo. I dirigenti del Baas 
affermano che la scelta del 
Fronte non e tattica ma stra-
tegica, perche c'e la ricerca 
delle convergenze di idee con 
le oltre forze che lo compon-

gono. I compagni comunisti 
hanno appoggiato pienamente 
questa scelta. La prima pro-
va del Fronte e stata la cam-
pagna elettorale, che ha por-
tato alia costituzione del nuo
vo portamento, riunitosi per 
la prima volta il 7 giugno. 
Le liste del Fronte hanno ot-
tenuto circa il 70% dei voti. 
Si e trattato di un primo 
test importante, perche ha 
avuto anche le sue indica-
zioni negative per il Baas e 
per il Fronte: ad Aleppo, per 
esempio, cinque candidati del 
Fronte non sono stati eletti, 
il che dimoslra che agli elet-
tori e stata data una effetii-
va possibilitd di scelta. Del 
resto il discorso inaugurate 
della ~~:<iione parlamentare 
pronunciuxo dal presidente 
Assad inule in modo parti-
colore su^ talori della demo-
crazia e prima delle elezioni 
politiche si era proceduto nel 
mese di marzo del 1972 alle 
elezioni dei Consigli di Am-
ministrazione locali. I diri
genti siriani riconoscono che 
il cammino da percorrere per 
garantire la partecipazione 
delle masse alia edificazione 
del nuovo stato e lungo e dif
ficile. E certo non si deve di-
menticare che non vi e alle 
spalle una solida tradizione 
democratica. II simbolo del co
lonialismo sta nel gesto col 
quale i francesi si congedaro-
no da Damasco: bombardando 
e danneggiando proprio il pa-
lazzo del Parlamento. Di tut-
to cib occorre tenere conto: 
Velezione dei consigli locali, 

la costituzione del Fronte. le 
elezioni. la modifica proget-
tata per I'amminislrazione dei 
grandi centri (che e ancora di-
retta da un prefetto che pre-
siede il consiglio eletto), lo 
svilupparsi dei s'mdacati, del
le organizzazioni giovanili, stu-
dentesche, femminili segnano 
le tappe faticose di un pro-
cesso che parte da una rivo
luzione e da una serie di 
esperienze negative per imboc-
care la strada dell'estensione 
del ruolo delle masse. 

II voto 
delle donne 

7 problemi sono enormi: 
vi sono resistenze fomentate 
dall'esterno e di carattere in-
terno. Si pensi alia parted-
vazione delle donne al voto. 
In una citta della Siria ven-
ne organizzata la protesta de
gli uomini musulmani con
tro questo fatto. Ebbene una 
reazione vi fu: la si e avuta 
la piu alia percentuale di don
ne votanti, a dimostrare che 
le energie disponibili esistono 
ma che gli ostacoli non so
no pochi. Ci sono cinque don
ne deputate su 186 eletti. 

Che giudizio si da a Da
masco del problema del 
Medio Oriente nella situa
zione attuale? 

Vista dal Medio Oriente la 
situazione appare molto gra
ve per chi e evidente la sua 

Un saggio del domenicano Francesco Cubelli 

ABORTO E RESPONSABILITA' SOCIALI 
Sottolineata la necessity di creare le condizioni di una procreazione consapevole — Rassegna delle posizioni dei vari episcopati 

Sul tema dell'aborto va se-
gnalato uno studio del dome
nicano padre Francesco Cu
belli. professore di teologia 
morale, e di diritto canonico. 
apparso sulla rivista dei pa 
dri domenicani di Pistoia, Vi
ta sociale. 

LA ricerca di padre Cubel
li e apprezzabile sia per la 
nota bibliogra/ica, da cui e 
possibile avere una ampia ras
segna ragionata dei numerosi 
saggi apparsi in questi ultimi 
anni sul « problema del Tabor 
to» (sono riportati anche i 
document! degli episcopati 
cattolici). sia per il contribute 
che egli stesso porta 

Secondo padre Cubelli, se 
a e illusorio attendersi una so 
luzione <Tel fenomeno aborto » 
attraverso a una iegislazionc 
basata su una politica rcpres 
siva, e altrettanto vano spe-
rare che il problema si risol 
va con una legislazione piu o 
meno li be rale ». II problema 
non si risolve neppure — ed 
il riferimento e «al campo 
cristiano ecclesiale» — se si 
fa appello « ad un certo mora-
Iismo. ottuso e inlransigcnte, 
preoccupato solo dell'intangi-
bilita di un principio ». 

L'episcopato olandese ritie-
ne, per esempio, che «il vero 
problema sta a monte delle 
scelte meramente giuridiche; 
il vero problema riguarda in-
nanzitutto l'educazione e la co-
scienza della coIlettivitA». Per 
l'episcopato Indiano «e la so-
cletA che ha blsogno di cu- { 

re... E' la societa che ostacola 
un bambino mentalmente ri-
tardato o fisicamente minora-
to. quando potrebbe essere be
ne accolto e fatto oggetto di 
cure speciali; e la societa che 
condanna ad una vita misere-
vole un bambino illegittimo o 
sua madre. mentre sia la ma-
dre che il bambino potrebbero 
ricevere protezione e cure da 
una comunita comprensiva». 

Occorre — afferma a sua 
volta l'episcopato scandinavo 
— oun'adeguata riforma sa
nitaria, che comporti la dif-
fusione di consultori pre-ma-
trimoniali e matrimoniali, ac 
cessibili a tutti, e una rete 
di enti ospedalteri che siano 
in grado di tutelare efficace-
mente e di proteggere sanita 
riamente i concepimenti. le 
gestazioni. i parti » e di con 
trollare anche «gli aborti ». 

DaU'esame che padre Cu 
belli fa delle dichiarazioni dei 
vari episcopati (fra cu« quel 
lo francese e italiano). di teo-
logi e sociologi cattolici illu 
stri, si ricava che il proble 
ma di fondo rimane quello -Ji 
creare adeguate condizioni so 
ciali. familiari, educative e 
giuridiche, di assicurare il la
voro a tutti per rimuovere in-
nanzitutto le cause che por-
tano aH'aborto; e per regolar-
Io alia luce del sole poi sen
za ipocrisie, apertamente, 
quando si renda necessario, in 
modo da stroncare gli abusi. 
Questi awengono sia In no
ma dell'« aborto terajwutloo » 

(« sotto questa denominazione 
possono praticamente passare 
tutti i casi di aborto, dall'in-
tervento per salvare la vita 
gravemente minacciata della 
gestante, all'intervento di con-
venienzan sia con i sempre 
piu numerosi a aborti clande-
stini» di cui sono vittime, 
soprattutto. madri che non 
hanno possibilita economiche. 

«E* necessario — conclude 
padre Cubelli — porre in atto 
una serie di iniziative concre
te. quali: una tempestiva ope
ra di seria educazione sessua-
1c, che inculchi un esatto si 
gnificato e valore della vita 
sessuale. dia una visione ge-
nuinamente umana dei rap 
porti sessuali e formi a un 
autentico senso di procreazio
ne responsabile ». Solo in que
sto modo sara possibile, da 
parte di centri qualificati e 
autorizzati. ascoprire. quando 
una donna richiede l'aborto. 
1'esatto significa to della sua 
richiesta in quel momento del 
la sua vita». Sara allora pos 
sibile scoprire — dice padre 
Cubelli — che le richieste di 
aborto « sono delle richieste di 
vita e non di morte ». nel sen
so che la scelta di aborti re 
non soddisfa il « capriccio», 
la a convenienza soggettivan, 
ma e motivata da ragioni che 
vanno oltre la slngola per
sona. Cioe ragioni social!. 
quelle che Impediscono alia 
donna una libera scelta. 

Alcaif* Santini 

Nuovi soci eletti 
alFAccademia dei Lincei 

t-'Accademia Nazionale dei Lincei ha concluso le operation! 
previste dal proprio statuto per I'elezione di nuovi soci per I'anno 1973. 

Sono risuitari eletti per a classe di scierue fisiche, maTematiche 
e natural!: il socio nazionale Rodolfo Amprino, ordinario di anatomia 
umana normale neH'univcrsita di Bari; i soci corrispondenti Glauco Got-
tardi, ordinario di mineralogia neH'universita di Modena, Nicola Cabibbo, 
ordinario di fisica teorica neH'universita di Roma. Alessandro De Philip-
pis, ordinario di selvicoltura neH'universita di Firenze, Antonio Pigne-
doll. ordinario di meccanica superiore neH'universita di Bologna, Elio 
Giangreco, ordinario di tecnica delle costruzioni neH'universita di Napoli; 
il socio straniero Jean Aubouin. professore di geologia all'universita di 
Parigi. 

Sono risultati eletti ptr la classe di scierue morali, storiche e filolo-
giche: i soci nazionaii Giuseppe Ignazio Luzzatto. ordinario di diritto 
romano neH'universita di Bologna, Pier Paolo Luzzatto Fegiz. ordinario 
fuori ruolo di statistica neH'universita di Roma, Santo 'Mazzarino, ordi
nario di storia romana neH'universita di Roma, Salvatore Satta, ordi
nario fuori ruolo di diritto processuale civile neH'universita di Roma, 
Cesare Gnudi, libero docente di storia dell'arte medievale • moderna 
e soprintendente alle Gallerie per le province di Bologna. Ferrara, Forlt, 
e Ravenna, Luigi Goria. ordinario di diritto privato comparato neH'uni
versita di Roma; i soci corrispondenti Roberto Salvini, ordinario di 
storia dell'arte medievale • moderna neH'universita di Krenze, Quintino 
Cataudella. ordinario fuori ruolo di letteratura greca neH'universita di 
Catania, Giovanni Nencioni, ordinario di storia della lingua italiana nei-
I'universita di Firenze • presidente dell'accademia della Crusca, Aurelio 
Roncaglia, ordinario di filofogia romanza neH'universita dl Roma, Raf-
faete D'Addario, ordinario fuori ruolo dl statistica nell'unrversita di 
Roma. 

I sod itranleri eletti sono: Harold Hotelllng, gia professor* dl sta
tistica matematiea nell'unWtrsita del North Carolina (U.S.A.), Hans 
Georg Gedamer. professor* di filosofia neH'universita dl Heidelberg 
(Germinla), Grga Novak, ordintri* dl archeologla a presidente deU'ao-
c>4«ml* JufosUm (Zatabrla). 

provvisorieta. Damasco 6 a un 
minuto di aereo dagli aero-
porti israeliani, che sorvolano 
continttamente il Libano per 
entrare piu facilmente in Si
ria. 11 cannone tuona spesso 
suite linee della cessazione del 
fuoco. La politica estera siria
na e ferma ma realistica. E 
luttavia i siriani riconoscono 
che la situazione non pud du-
rare all'infinito. La loro sfi
da con Israele si svolge oggi 
nell'accrescimento del poten-
ziale e del benessere econo
mics del loro popolo e nel
la ricerca di solide basi di 
consenso nazionale. Ma qua
le popolo — essi dicono — pub 
arcettare all'infinito che una 
parte del suo territorio na
zionale resti occupata? La co
sa dura dal 1967. Del 1967, 
delle sue lezioni, i siriani par-
lano con grande spregiudica-
tezza e realismo. Non vogllo-
no la guerra, ma non posso
no tollerare questa situazio
ne molto a lungo. con i ricor-
renti raids israeliani sui loro 
villaggi. 

C'e il problema palestinese 
che anch'esso non pub essere 
ignorato a lungo: continua la 
oppressione, continuano i 
bombardamenti dei campi. E' 
una tragedia di un popolo 
rimasto senza territorio e sen
za diritti che in occidente. 
anche se non in Italia, si e 
colta con grande ritardo. 

E il giudizio della Resi
stenza palestinese? 

Abbiamo incontrato i diri
genti dell'O.L.P., abbiamo avu
to un lungo colloquio con 
Arafat. La Resistenza ha trat-
to anch'essa le sue lezioni 
dall'esperienza, in particolare 
dai terribili avvenimenti gior-
dani. Essa distingue oggi con 
nettezza le forze in campo, 
nel mondo arabo e in quello 
internazionale. Percio cerca i 
legami con i regimi arabi pro
gressisti, rapporti con tutti 
i paesi socialisti e con I'URSS 
in particolare, valuta con 
grande acutezzjj le possibili
ta della propria azione poli
tica: non e sfuggito Vaccen-
no contenuto nel comttnicato 
Nixon-Breznev al « popolo pa
lestinese », andie se .nessuno 
si nasconde che il riconosci
mento dei diritti ha signifi-
cato diverso per Nixon e per 
Breznev. Ma hanno valuiato 
positivamente le cose, e sono 
convinti che vi sia stato un 
progressiva cambiamento del
la opinione pubblica interna
zionale a loro favore. Tutta-
via, dice Arafat, la lotta sara 
lunga; ancora molto lunga. 
Contano sulla solidarieta in
ternazionale e sugli effetti po-
sitivi della loro politica. I fal-
ti libanesi ne sono una di-
mostrazione. 

Avete avuto incontri an
che con rappresentanti del 
Partito comunista libane
se. Qual e la situazione in 
questo paese dopo la cri
si dei mesi scorsi? 

Ci siamo fermali nel Li
bano, sulla via del ritorno, 
su invito del Partito Comu
nista Libanese che ha svolto 
in questi mesi una grande 
funzione. La situazione e in-
teressante: vi e stato il du-
plice tentativo, da parte di 
Israele e della reazione inter
na di liquidare la resistenza 
palestinese, magari sulla ba
se dell'esempio giordano. Que
sto tentativo e fallito: si e 
formato non uno schieramen-
to libanese contro i palestine
si, ma uno schieramento resi
stenza palestinese-partito co-
munista-forze progressiste pa
lestinesi contro le forze rca-
zionarie. Ne e derivata una 
crisi che e durala dei mesi. 
Ma il round si e concluso po
sitivamente: il nuovo governo 
ha nel suo seno uomini lega-
ti al movimento progressista. 
Ci siamo incontrati, oltre che 
con i compagni libanesi, con 
Joumblat, leader del Fronte 
delle Forze nazionaii progres
siste: il low giudizio sulla si
tuazione era che le forze pro
gressiste nel Libano hanno una 
influenza sulla vita politica 
generate del Paese che va ol
tre i limiti della loro consi-
stenza numerica. 

Quali conclusion! e possi
bile trarre da questa vo
stra visita per quanto ri
guarda Tiniziativa del PCI? 

In tutto il viaggio ci ha 
accompagnato il riconoscimen
to del ruolo e dell'iniziativa 
del nostro Partito, Significa-
tico c il riconoscimento. poi, 
del valore della conferenza di 
Bologna, contenuto nel comu-
nicato emesso dopo Vincon
tro con Arafat. Cib accrcsce 
il nostro impegno per far ere-

scere la conoscenza, I'appoggio, 
la solidarieta verso la lotta 
del popolo arabo-palestinese e 
perche si sviluppino gli de
menti nuovi che cominciano 
ad emergere nella situazione 
del Medio Oriente; essi certo 
non possono farci dimentica-
re i numerosi aspetti negati
ve e anche di regressicne nel
la situazione generale del mon
do arabo, che vanno comun-
que colti come dementi di 
un difficile processo di de-
cantazione, di chiarimento, m 
di maturation*. 


