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.Unita 
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a colloquio con i lettori 

QiMita paglna, che t l pubbllca ognl domenlca, * dtdlcafa «l colloquio con 
luttl I Itllorl dell'Unita Con esse II nostro glornale Intend* ampliare. arrlcchiro 
• pracltare I teml del suo dlalogo quotldlano con II pubbllco. gla largamenta 
tratta,!* nella 'rubric* • Lctttrt aU'UnltA a. Nell'lnvltar* lutll I laitorl a tcrivercl 

• a farcl scrlvera, tu qualsiasi argomento, por tstondtrt ad approfondlrt tompra 
plu II legame dall'Unili con I'oplnlon* pubbllca dtmocratlce. asortlamo, contain-
poraneamente. alia brevll* E eld al flna dl parmalttr* la pubbllcailona dalla 
magglore quantlta possibile dl Itllara • • rlsposta. / •*• < < ' 

Quattro questioni sul 
dialogo con i cattolici 

risponde GIAN MARIO VIANELLO 

La questione del rapportl fra nol comunl$tl e I cattolici rlveste nella regions veneta una Importanza enorme. E' vero 
che I'abisso che I'alto clero ha voluto creare Ira nol e I cattolici sta, sia pur lentamente, scomparendo, ma II problema 
oggl e di vedere come II nostro parlito opera per creare quell'unita fra le (one Interesjale a lottare a tutti I livelll per
che gll angosclosl probleml economlcl e social! del Venelo (sopratlulto delle campagne) vengano affrontatl e rlsoltl. II mlo 
parere e che In questa dlrezione non lavorlamo abbastanza. Mi sembra ad esempio che non combatllamo a sufflcienza I'in-
lolleranza che si manlfesla a volte nelle nostre file nei confronll del credent!. Dobblomo Inollre essere plu chlarl verso 
quel compagnl che pensano a non so quale tatlicismo nella nostra rlc'iiesta dl colloquio con I cattolici. Penso cho sono 
ancora Iroppo pochl quel compagnl consapevoll del fatto che a! cattolici conladlnl, operal, artigianl ecc. importa poco se 
I comunlsti vanno o no In chlesa: a quest! lavoratori cattolici in realta importa solo sapere e vedere se nol comunistl 
•lamo anlmatl da prlncipl che ci spingano ad operare In dlrezione degli interessl dol lavoratori, In difesa della pace, della 
liberfa, del progresso soclale. Anche ncl Venelo, lo voglia o no Rumor, II dlalogo e I'unita stanno prendendo forma, e non 
•olo nei luoghi di lavoro. II denaro che servira ad inviare medic! ed attrezzaturc sanitarle nel Vietnam, provlene anche 
dalle lasche dl molt! cattolici venetl. Desidererei che questo mlo scrillo fosse pubblicato nella pagina domenlcnle del f Col-
loqui » col commento di un compagno che si Interessa a fondo di questl problem). 

GIUSEPPE MARCHIORO - Casale Scodosia • Padova 

II carattere 
rivoluzionario 

deU'antifascismo 

UMUV 

risponde PAOLO SPR1AJSO 

Positiva trovo nella letlora 
di Marchioro hi fiducia che il 
compagno esprime nella possi-
bilitii di un'nzione unitaria e 
la con.seguente coscienza che 
occorre superare l'« abisso» 
che e invece interessc e cura 
delle forze eonservatriei sea-
vare. Positiva in particolare 
la coscienza che occorre com-
battere risolutamente i iimiii 
che pesano suU'oricntamento 
del nostro partito frenanclone 
l'azlone. la spinta a superare 
le posizioni settarie di intolle-
ranzn e di sprezzo nei confront! 
dei credent!. Cio nella consa-
pevolezza che esistono crescen-
ti possibility nnitarie ncH'azione 
in difesa degli intercssi dei la
voratori. della libertA. del pro 
gresso. della pace, di una unita 
che si estenda al di In dei luoghi 
di lavoro. 

Su quattro questioni mi pare 
s! possano fare delle osscrva-
zioni alia lettera di Marchioro: 

1. — II fatlo d i e noi oggi 
non cerchiamo I'unita con i cat
tolici sulla base dell'ignorare 
il problema della religione 
(« come se niente fudesse ». di-
rebbero i miei bambini subtle 
stionati dal linguaggio TV), ciod 
nccantonando, scartaiulo i pro 
blemi della coscienza religiosa. 
della fede; per cerearc I'unita 
sutle cose. Noi andinmo al dia
logo sulla base di una valuta-
zione anche positiva di questi 
valori. sul piano ideale. ciillu-
rale, storico. politico: sulla li 
nea cioe non di « accantonarli » 
porch6 In fondo «sottovaluta-
fi >. ma del collocarli esatta 
mente proprio percho valutati 
giustnmente. Si trattn del no 
stro riconoscere piena autono 
mia e libcrta al momento re-
Iigiosn non meccanienmente n-
ducibile ai processi strutturali 
economici e sociali (tenendo 
del rcsto sempre presente che 
nessun momento ctilturale o 
sovrastnitttirnle e appunto 
* meccaniramente > riducibile, 
che si tratta di una gitista 
marxista visione della sovra-
strtittura. e non di fare delle 
« eccezioni » per la religione). 
Si tratta della nostra tesi fa-
mosa ormai (ma non abba-
stanza nel V'cneto). che « dalla 
stessa coscienza religiosa vis-
suta autentienmente. posta di 
fronte ai drammatici problemi 
del niondo contemporaneo. puo 
venire una spinta a trnsformare 
il sistema c a costruire una 
fiocietn sorinlista >. 

2. — C'e un obiettivo atn 
pliarsi del terreno d'iucontrn 
per il «dialo^o > con i catto 
Iici. La questione non riguar 
da solo il rapporto con la roli-
ginne e In fede in quanto tali. 
ma riguarda lapprofonilimento. 
Ia ulteriorc elaborazione. I'ul 
teriori ' csplorazionc e idrntiri-
enzione compiutc e in corso an 
che da parte nostra, e dopo 
esporienze anche nostre criticn 
niente csaminate — come c pro 
prio di un ^rande v vitalc met 
vimento rivoluzionario in svi 
hippo — di tutta una serie di 
terreni tdeali. culturali. di or 
paniz/azione della socict.i. di 
collocazione in cssa dell'indi-
vtduo c dei suoi diritti. Klabo 
razioni. definizioni. a/inni. non 
jndiffrrenti no estranet* al sen 
tire del cattolico. al suo mon 
do culturale cd ideale. alia stes
sa coscienza reli^iosa: ad csem-
pio il pluripartitismo. la liber
tA di riccrca. di cultura. di 
esprcssione estctica ed artisti 
ca. il rapporto: cocMstcnza -
indipendrnza nazion.de. - lottc 
di liberazione nazionali. Gli 
svilupni del nostro pensiero. 
delle nostre posizioni — che 
proprio la « reale » a\anzat.i 
rivoluzionaria in UFtSS. in ("i 
na. in Asia, in Africa hanno 
reso possihili — facilitano I'af 
fermarsi della noisibihta di r»» 
spinperc mistificazioni. defor 
mazioni fa/iosc. fanatismi ne 
jjativi ai fim del rapido sue 
ccs<;o della lotta per il rinn<» 
vamento »lella S4X-ieta. 

n. — Non si tr.itta dunque 
ph'i tanto — come duvv amo un 
tcmjjo - di * lasciar stare ci»"> 
che ci d i u d e per unirri intantn 
su cio che e possibile > o. piu 
sempliccmente di « lasciar sta 
re I'al di l«i. |)or mipliorare in 
tanto I'al di qua i (rcsta scm 
pre vero naturalmen'e che a 
noi importa V* al di qua > e che 
affenniamo »alori - storici^tiri. 
immanentisti); si t ra t ta di ele 
varc, approfondire al tempo 
stesso 1'area dell'incontro e del 

' dialogo con i cattolici sui gran 
di temi tdeali c reali di or 
Kantzzaztone del mondo c della 

contemporanea, dell'uo-

nio, del suo destino. della sua 
di{»nita e libcrta. 

AH"o|)eraio cattolico la cui 
persona e la cui di^nita sono 
0{|iu giorrio mortificate in fab 
brica e nella societa, al con-
tadino cattolico rele{?ato ad una 
funzione sernpre piu suballer-
na e precaria. all'intellcttuale 
cattolico la cui funzione cultu
rale viene strumentalizzata dal
le forze dominanli la nostra 
a/.ione deve dare coscienza che 
occorre modificare profonda-
mente questo sistema che ne-
ga loro un ruolo di protago 
nisti nello sviluppo sociale. di 
interlocutori validi, di so<™etti 
che scelgono e non subiscono: 
cio partendo dalla fabbrica e 
sviluppando il tenia decisivo 
della autouomia della classe 
operaia e della sua unita. del 
.suo peso politico sul complesso 
della societa nazinnale. 

Non accautonando i grandi 
temi di sviluppo di una societa 
nuova, ma an/i rendendoli espli-
citi. aiutiamo i cattolici. le si-
nistre caltoliche. i . lavoratori 
cattolici a battersi con corajj-
liio per ideali piu avanzati. a 
confrontarsi con noi. a non ri 
rnanere invischiati in posizioni 
corporative. settoriaili. di 

« rammodernamento tecnocra-
tico >. subordinati alle scelte 
delle classi dominanti, nella 
ordinata gestione della societa 
come e. 

(fiesta impostazione ha. tra 
le altre conseKuenze di rilie-
vo sul piano politico, quella di 
non circoicrivere e limitare la 
concezione dell'unita coi cat
tolici cedendo aU'economici-
suio. al concretismo. al prati-
cismo. alia subordiuaziune, in-
fine alle scelte del sistema. 
Non scarta obiettivi ed azioni 
concrete, tutt'altro, ma pone la 
questione della < quulita * de
gli obiettivi. dei « contenuti », 
del dialogo. Si tratta proprio 
di meglio aderire alia realta. 
alle riveudicazioni. ai biso.'^tu 
anche immediati dei lavoratori. 
di affrontare Tazioiie su (piesti 
terreni con piu slancio. siste-
maticita. respiro politico, fidu 
cia nel successo, ap|>unto all.i 
luce di un disegno generale di 
rinnovamento della societa. di 
contesta/.innc dell'attuale nice 
canismo di accumulaziouc, e 
dell'attuale sistema. che ogni 
nostra azione indica e investe. 
ponendo i problemi dcll'auto 
nomia pnlitica della classe ope 
raia. e dello sviluppo del suo 

potere contrattuale. della ri-
forma agraria e sui suoli ur-
bani. dello sviluppo delle au
tonomic' local i 

4. — K" quindi chiaro che 
il dialogo con i cattolici. par-
ticolarmente nel Veneto. deve 
comprendere una critica ser-
rata alia linea della DC. il 
centro sinistra nella sua attuaie 
funzione reale di razionalizza 
zione del sistema. contestando 
il cedimento del PSI che co 
prendo la DC e in modo parti 
colare il gruppo doroteo che 
largamente la dirigc. ha con-
tribuito di fatto al consolidarsi 
del potere democristiano nel 
Veneto. Arrivare alia crisi 
esplicita del centro sinistra, al
ia formazione di una nuova 
unita, di una nuova maggio 
ran/.a. implica la sconfitta del 
ranticomunismo. 

Non siamo quindi per un dia 
logo qualsiasi con In DC. Di 
fronte al fallimento del centra 
sinistra il disenrso sulla qualita. 
le caratteristiche degli obiettivi 
che no: proponiamo come temi 
di lavoro comune proprio |>er-
cbe essi oggcttivamente sono 
posti dal corso delle cose, appa-
re in Italia, e nel Veneto in 
particolare. importantissimo. 

Sono un glovane comunlsta e cerco, nel llmltl delle mle 
possibillta, dl apprendere II marxlsmo e lenlnlsmo, sen-
za tralasclare dl segulre la • realta d'oggl • In senso 
crltico. Qualche tempo fa ho letto I'articolo c La demo
crats della Reslstenza > di Paolo Spriano. Devo con-
fessare che non sono riusclto a caplre a fondo una frase 
dl quello scrillo. e preclsamente quella che dice: « In 
Italia la "rlvoluzlone antifasclsta" slgniflcava per II mo-
vimento operaio un concreto Inlzio dl superamento dello 
stalinlsmo, da un lato, e delta prospettlva soclaldemocra-
llca, dall'altro ». Sarei perclo grato al compagno Spriano 
se potesse chlarirml bene il slgniflcato del concetto che 
lul ha espresso. 

RENZO EUSEHIO • Novate Milanese 

\ VALUTAZIONI DEL CRITICO 
I Al FILM IN PROGRAMMA 

Caro dlrettore, le valutazlonl che II nostro crl
tico clnematografico da del film in programma-
llone a Roma non ml sembrano sempre appro
priate. Sono andato, con amlcl, a vedere • Sflda 
Infernale > dl John Ford, e l'i ottlmo» (quattro 
asterlschl) cho gli assegna II critlco cl e parso 
eccessivo. Al contrario, egll classifies « buono > 
t II Vangelo» dl Pasollnl, cloe un film molto plu 
Impegnato e problemallco che non un i western », 
anche se fatto da quel bravo mestierante che e 
Ford. Vorremmo che II crltico chlarlsie II per-
che dl queste diverse valutazlonl. Cordlall salull. 

VirrOHIO CHECCHI • Ciampino (Homa) 

I 

I 
\ \ 

I 
I 
I 

II problema che in quella 
frase, ma piu in generale in 
lutto I'articolo richiamato dal 
leUore. si discuteva era que
sto: si pud parlare del carat
tere rivoluzionario deU'antifa
scismo italiano? Io credo di 
si. Uni1. serie di obiezioni che 
si suole denominare « di sini- ! 
stra » teiule a contestarlo. Va
le la pena di riprendere quelle 
obiezioni che si ripercuotono 
come una doppietla. Si spara 
il primo colpo affermando che 
il movimento socialista e co 
munista non seppe sfruttare 
l'occasione della lotta armata 
di liberazione per arrivare si-
no in fondo. alia presa del po 
tere. all'instaurazione della 

Sotto accusa le norme per 
Tinfanzia abbandonata 

dittatura proletaria. alia socia ; 
lizzazione dei mezzi di produ 
zione. Era quello I'obiettivo 
della Resistenza. esistevano le 
condizioni per raggiungerlo? 
E" a questo punto che csplodc 
il secondo colpo che mira piu 
lontano: si ccrca addietro. 
piu o meno nel VII Congresso 
doH'Interna/.ionale comunista, 

I 
ca. nell'azione politica. al di I 
la della stessa classica tesi ' 
del marxismo secondo la qua
le e il regime di democrazia 
borghese quello piu favore-
vole alle lottc c all'avanznta 
del proletariatn. 

In Italia, in primo luogo, 
i I'antifascisnio tendeva a dive-

nire la dottrina del rinnova-
mento sociale della nazione. e 
non solo perche raggruppava 
intorno a un obiettivo comune 
forze politiche e sociali di
verse ma perche. attraverso 
uu'annlisi della uatura del fa-
scismo e della societa italiana, 
attraverso I'elaborazione di 
una piattafortna costruttiva 
che comprendeva e inleressava 
operai e contadini e strati in-
termedi, attraverso il contri 
buto autonomo di ceti diffe-> 
re 
dell 
anche i suoi riflessi nuovi nel 
campo della cultura. della 
ideologia. poiche il ncsso Ira 
conquiste democratiche e rivo-
luzione socialista si faceva 

I Come tuttc le classified-
zioni basate su un punteg-

IO'xo — la stessa cosa suc-
cedc, in fondo. con i vati 
scolastici — anche quella 
adottata daiTUnita per 
orientarc nli spettatori cine-
matografici e, purtroppo, 
approssimativa. Del resto, 
il critico, anche quando si 
sjorzi con tutta onesta e 
coscienza di fornire un gin-
dizio il piu possibile argo-
mentato e obiettivo, rife-
rito non al proprio gusto 
personale, ma a posizioni 
ideologicoculturali che non 
sono soltanto sue. esprime 
sempre un parere, una opt-
nione. ovviamente contesta-
bili. E quando tale opinio-
ne si traduce nel secco Un-
guaggio dei numeric & chia
ro che il campo del dibat-
tito si allarga vieppiu. Pud 
anzi accadere, proprio per 
i motivi accennati, che le 
due edizivni dcH'Unita (Ro
ma e Milano) divergano, sia 

e, d'altra parfe. «* difficile 
negare a un western come 
Sflda infernale c itnpeyno > 
e < problematicita », benche" 
cerlo dissimili da quelli ri-
sconfrnbin nel Vangelo. 

La questione principale 4, 
mi sembra, che vi sono ope-
re ed autori (II Vangelo e 
Pasolini, ad esempio). at-
torno ai quali la discussio-
ne e" tuttora fervida e aper-
ta.' proprio per i problemi 
ch'essi pongono. ad un li-
vello indubbiamente assal 

IL MEDICO i r 
• ' Malformazioni 
I I congenita 
| | e tare 
I | ereditarie 

I I Ho una flgtia dl dodlcl > 

I annl con talune malfor- I 
mazlonl congenlte. Dopo 

- quanto si e - detto sul I 
c tlldomlde • (e sull'ef- | 
fetto pernlcloso di altrl 
farmachl sommlnistrati I 
In gravidanza) mi via- I 
ne naturale II sospelto • 
che codeste malforma- I 
zlonl possano essere do-
vute alle mode cure I 
contro una annesslte cui | 
venni solloposta durante 
la gestazlone. Vorrol I 
porvl percl6 due doman- I 
de: 1) si pu6 rltenere • 

' fondato un simile so- I 
spello? 2) qgando verra ' 
II momento di parlarne I 
con mla flglla, quale | 
splegazlone darle? 

MARIA CRAZIA 
Saronno I 

I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

La farmacogenetica, cioi 
lo studio degli eventuali ri-
Jlessi genetici prodotti dal-
I'uso dei farmaci in corso 
di gestazione. ha riccvuto 

elevato. alia cidtura mill- I dall'episodio del tnhdomxd, 
iante; e vi sono opere ed ' ' un mXe™lc. I " " , " ' s 0 - . c , n 

autori (Sflda infernale. ad | | <*uestt ^tmisstmi anm, me 

mii. si delineava la strategia I pure leggermente, nella va-
Llla Resistenza. E cio aveva lulazioue (critica e oricn-

I 
I 

le ragioni di quel mancato ap- concreto. esperienza vissuta. I 
timtU\ i m n i i f nttr ln i l l In n/ i l i l \CI\ I A.»».!-» . .: . , ,» . . . . , „ ( . » » i n n n l l . . ' 

I 

rispoiule CIVSEITINA RE 

In una recente Inchiesta felevisiva e stata ancora una volfa documentata la grave 
situazlone degli « lllegiltimi > nel nostro Paese e molti esperti hanno condannato la nostra 
arretroia legislazlone. In qucll'inchlesta si parlava di un progetto di tegge della deputata 
Dal Canton e se ne parlava in modo posltivo, Qual i II vostro giudizio In proposlto? 

V1TT0R1A CIULLI • Vnvia 

Devo ringraziarti per aver 
dato occasione al noitro gior-
nale di ritornnre su un argo 
mento che nppnssiona non sol
tanto gli esperti e le pcrsone 
direttamente interessate ma 
tutti quei citladini ai quali e 
toccnto di scoprire con sgo-
mento. proprio in queste set 
timane. grazie ad un efficace 
servi/io televisivo. le sconcer 
tanti e persino aberranti con 
dizioni in cm versa gran parte 
dell infanzia abbandonata. 

Al di l«'i delle g ra \ i respon-
sabihla di <|iiei dirigenti di 
brefotrofi e orfanotrofi che 
hanno fatto dei loro istituti 
una sorta di ghetto per le crca 
ture che era no tentiti a tutelare 
e a protcgtierc. sta la t tualc 
ordinauu ntu che — giustamen 
te — e apparso il mnggiore 
accusa to I A: norme che reggo 
no listitnio dell'affiliazione e 
co^tituiscono il principale osta 
coin a ciie nitre centomila bam 
bini trovino il calnre e le cure 
di una famigha. sono arcaiche 
nella loro macchinosjta e nei 
vincoli di ogm genere. ma han 
no una loro logica. Esse sono 
completamente estrancc. nrllp 
finahla. al diritto del bambino 
a godcre di una vera tutela 
morale, di \ eder salvagoarda-
ta e difesa la propria nerso 
nalita 

A chi consideri attentamen 
tc. balza subito agli occhi il 
fatto che quostc leggi sono 
state fatte es-ien/ialmentc per 
I adulto c per una compagine 
familiare di cui si \ogliono tti 
telare prcsupposti che ben po 
ro hanno a che fare con lo csi 
geiue affcttivc e morali dol 
bambino Con l'ndo/ione tra 
lii/ionale si intrude da re con 
forto a chi non ha un figho o 
lo ha pertluto r- ci si prnic 
cupa pre\al« ntemonte della di 
sc« ndcn7a c della tra^mi^stone 
dei beni Cosi l ' a \e r fi^^ato — 
per chi intende adott.irc — 
I'eta minima di .TO anni (e 40 
per casi assolutamr nte cccc 
zionali) per il timorc di non 
esporre I'rventuale figho le 
gittimo alia con\i \enza con il 
figlio adott i \o. ha cumc ri 
sultato di procurare a que 
st'ultimo dei nonni piuttosto 
che dei genitori. cJi privarlo 
in tale manicra di tin am 
biente giovane. aperto e me 
glio disposto alio delicate c dif 
ficili cure deirallcvamcnto 

IJJ difesa ad oltranza dei co-
siddetti diritti prioritari della 
famiglia legittima ha fatto si 

che la famiglia o il gcuitore 
originari conservino |>oteri t h e 
continuamenle si proiettano 
sulla vita del bambino e ne 
condizionano in modo negativo 
la nuova c.sislenza. II loro as 
senso — obbligatorio — per 
procedure iielladozione. anche 
cpiando si tratta di un gemto 
re indegno privato [>er questo 
dell esercizio del diritto alia 
patria |xilesta: la facolta dei 
riconusciiiienti tardive la pos 
sibilita di prelcnderu la resti 
tu/.ione del figlio. sempre per-
inessa in caso di affihazioue o 
nel corso delle lunghe e mac 
chinosu procetlurc m caso di 
ado/.iune; i vincoli giuridici che 
enntinuano a permanure fra il 
figlio e il genitore naturale. 
da quello del uome a quello 
degli obulighi civili come il 
servizio militare. non hanno 
allro risultato che di man 
tenure il Tigho adolti\o in 
uno stato permanente di tur 
bamento e di incertezza e di 
pro\ocaru confhtti di cui egli 
ste.sso e la prima vittima. 

Quello di eliminare dall'or-
dinamcnto familiare i principi 
ispiraton <li una concezione 

i tanto inumana che fa del bam 
bino un oggetto. quello di ca 
po\olgere una simile imposta 
zione per jxjrtare il bambino 
al centro delle leggi di tutela 
come creatura a sc con una 
propria personality con i suoi 
diritti prioritari su tutti gli 
altri (primo fra tutti quello 
di non essere chiamato a pa 
gare JMT responsabihta e col 

j pe che non ha commesso) sono 
Mali, dalla Costituztone in poi. 

; obiettiM d t l nostro partito 
Nilla passata legi'.latiira con 
la presentazione di due pro 
poste di legge delle conipapne 
Maria M. Rossi e I.uciana \ i 
M.ini chitxtevamo utvi profon 
da nforma degli istituii che 
rtgolano appunto la materia 
tlellatliliazione; pure in questa 
legislatura abbiamo piu \olte 
sollc\ato qiK'^to problema 

Oggi la proposta Dal Can 
i ton nprendo. hmitatamente al 
j l'infan.7ia abbandonata. alcu 

nc di queste csigenze. Attra 
j verso la creazione di un nuo 

vo istnuto. quollo della legitti 
mazionc ndottiva. cssa si pro 

• pone di inserire in un modo 
piu ampio e definitivo il bam 
bino adottato nulla nuova fa 
migba (costituita da genitori 
non separati) . sia stabilcndo 
rapporti con tutti i membri 
della famiglia stessa, sia per-

mettendo I'adozione anche in 
presen/a di altri figli adotti-
vi. sia. e questa e 1'innova-
zione piu importante. esten 
dendo tale facolta anche nei 
casi in cui usistono figli le 
giltimi. 

La propostn tende inoltre ad 
una piu ampin tutela del figlio 
adoltivo dalla interferenza dei 
genitori naturali mediante la 
defintiva rottura di ogni rap 
porto giuridico. anche se a 
questo proposito e'e da osser 
vare che le norme cli salva-
guardia vanno rese piu severe 
e accorte. Se a tutto cio si ag-
giunge I'abolizione del limitc 
minimo di ctn. perche si pone 
come unica condizionc la dif-
ferenza di 18 anni fra I'adot-
tante c I'adottato. si puo for-
mulare un giudizio positivo su 
un complesso di innovazioni 
che tundono non solo a far 
prevalere I'interesse del bam
bino. mc-ttendolo al riparo da 
ogni influenza perturbatrice. 
ma aprono una breccia nella 
inumana harriura che divide 
tuttora i nati fra legittimi e 
illegittimi. 

Dopo questo primo passo. pe-
ro. si puo gi.i intravedore il 
pericolo che ci si fermi al set-
tore drU'infanzia abbandonata. 
Ora. pur tenendo conto che la 
condizionc di quest'ultima e la 
piu penosa. nel nostro paese 
non sono solo i bambini abban-
donati che hanno bisogno di es 
sere tutelati: sono centinaia di 
m'gliaia i figli di coniugi se 
parati . i bambini nati fuori 
del matrimonio. cui la legge 
virta Ia ricrrca del padre o il 
ncono«cimento da parte di 
questi nel caso e^so sia con 
temporaneamente padre di fi 
Cli legittimi Tutti coMnrn -vmo 
rn^r lo Stato in rondizior.i di 
ilhpalita. I-Ji loro enndi/inne 
giuridica di illceali non puo 
piu a lungo e-s«< re ignorata 
sonza portare Io Mato actito di 
di«;aCio a condizioni di intolle 
rabihta. 

IJ\ discu<sionc della legge 
Dal Canton e la prcsentazione. 
annunciata come « imminen 
te » da oarte del govcrno. di 
un disogno di legge riaccende 
ranno senza dubbio la battagha 
ormai matura nor essere vinta. 
nella quale noi ci impegnere 
mo con la consapevolezza che 
prima di tutto sia ncssario tu 
telare il bambino e contribuire 
in tal modo al rinnovamen'o 
democratico dcll'istituto fa 
miliare. 

prodo. imputando alia politica 
dei fronti popolari. dell'unita 
nazionale contro il fascismo. a 
partire. in Europa. dal 1934 "IG. 
l 'errore primo. Cambiando ber-
saglio. insomma, il movimen
to operaio avrebbe compro-
messo il suo vero fronte di 
lotta. di classe contro classe. 
si sarebbe rinchiuso in limiti 
riformistici: in un ccrto senso. 
la • vera vittoria del capitali^ 
smo sarebbe cominciata di 11,' 
dall 'aver saputo costringere il 
suo antagonista storico a scen-
dere su un terreno non suo. a 
mischiarsi a lottc e contraddi 
zioni che di per se lo irrctivano 
e lo eontaminavano. 

Questi critici di « sinistra » 
non giungono — come sarebbe 
logico — sino a Tare 1'apologia 
della teoria del «socialfasci-
smo» di cui la loro interpre-
tnzione non e che im tardo co 
rollario. Eppure non si com-
prende ne la politica dei fronti 
popolari ne quella della Re
sistenza (che e un'altra cosa. 
qualitativamente diversa) se 
non si ha a mente a come du-
ramente il movimento comuni
sta pago sulla propria pelle le 
identificazioni. le confusioni. 
I'ustremismo, insiti nella lotta 
di quel tipo alia socialdemo-
crazia. condotta dal l!>28 in 
poi. soprnltutto in Germania. 

j Non dircmo con questo che 
fu rimpoMazionc del « social-
fascisino» a p<irtare il nazi-
smo al potere. perche non ci 
sembra \ e ro . come non furono 
soltanto gli errori. le debolez 
ze. le villa della socialdemo 
crazia tcdesca. enormi. a dare 
via libera a Hitler. Per chiari 
re le responsabilitii suH'avven-
to del nazismo (alio ste.sso mo 
do che su quello del fascismo) 
decisivo e I'esame della dina 
miea del capiialisino. delle 

ideale 
masse 

vivo, presente nelle 

L obiettivo 
socialista 

Perci6 mi pare di poter dire 
che I "esperienza chu conduce : 
alia Resistenza e si t raduce. 
in essa. e da cssa si proietta 
nell'oggi. supera i limiti dei 
fronti popolari. si differenzia 
dall'esperienza della Francia 
e della Spagna del 19.'«M93«J. 
In che cosa. per essere piu 
concisi? Nel non isolare 
I'obiettivo dell'indipcndenza 
nazionale. della lotta per la di
fesa o la riconquista deila li-
bertii da quelli del rinnova-
mento sociale e della riforma 
della base economica. Nel 
comprendere che I'unita non 
e un problema soltanto di ver-
tice. ma ha a protagoniste le 
masse, c che la loro messa in 

I moto. Ia loro carica democra-
tica, il loro fronte larghissimo. 
fanno dellobiettivo socialista il 
naturale sviluppo terminale 
del movimento comune. 

La classe operaia si gettd 
nella lotta in Italia, conoscen-
do realta c limiti in cui ope-
rava. Non si potuva mutaru a 
comando ne la situazione mill-
tare. ne le condizioni interna-
zionali (che impedivano di per 
se unr, * seconda ondata » di 
presa ciel potere rivoluziona
ria), ne uno schieramento popo-
laru. un terreno di lotta. che 
non erano e non potuvano es
sere quelli della dittatura pro 
letaria. Coll'azione antifascista 
il proletariato usci dall'isola-
mento. di\cnne la punta avan-

tativa) di determinati film. 
11 nostro lettore tocca, tut-

tavia, un tema anche piii 
vasto. quando prospetta una 
sua graduatoria di merito, 
ponendo al primo posto un 
film c impegnato e proble
matic ». quale e, senza 

I dubbio, II Vangelo, e al se-
copdo un western, sia pure 

I di buona fattura artigiana. 
' quale egli considera essere 

I SIIda infernale. Ora, I'« im-
peono » e la « problematici-

I - ta » sono dementi di grande 
interesse, ma non conclusivi, 

I nella definizione del risul
tato artistico di un film: 

esempio. e John Ford; il 
quale non 6 soltanto un bra
vo mestierante. via e" — o 
e stato, prima della sua fa-
se di decadenza forse irri-
mediabile — un grande re-
gista), che appartengono 
ormai, per consenso comu
ne. alia storia del cinema. 
Una revisione critica <? sem
pre possibile. ma credo che, 
appunto in una prospettiva 
storica, alcune sfumature 
di valutazione siano legit-
time. e quasi doverose, al-
meno oggi. E' vero che un 
film di Ford (ma anche di 
Chaplin, o di Eisensiein, o 
di Renoir, e via dicendo), vi-
sto a molti anni di distanza 
dalla sua creazione, pud ap > 
parire meno attuaie di tan
ti che ci nascono. per cosl 
dire, sotto gli occhi. Ma i, 

i questa, solo una prima im-
' pressione. E I'attualita del-

Parte non d quella della 
cronaca. 

Aggeo Savioli 
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L'AVVOCATO 
I 

I • - inM-ninw , i 
I SPOSERO' UNO STRANIERO: I ' 
I E LA CITTADINANZA ? 
I 
I 

Cara Unita, dovral sposare uno itraniero, • ho 
sentito dire che la nostra leggi pravedono che la 
donna italiana In quesfo caso per da automatical 
mente la sua clltadinanza per assumere quella del 
marl to. Tale perdita avrebbe per me gravl con-
seguenze pratiche. Essendo Infatli Implegata di 
stato, come stranlera non avrei plu diritto al mlo 
posto dl lavoro. 

Vi e poi un altro problema. Le leggi del paese 
del mio fldanzato sono molto severe In materia 
dl concessione della clltadinanza e prevedono, a 
quanto so, che In ognl caso facqulslzione della 
clltadinanza e condizlonata ad una permanenza 
ininterrotta nel paese di divers! anni. Cosl, se ho 
ben capito, io perderel la clltadinanza italiana, 
senza neppure poter ottenere quella del paese di 
mio marito. Che cosa diventerel allora? Non e'e 
qualche inizlativa parlamentare per camblare que
sta assurdita della legislazlone italiana? O che 
cosa altro potrel fare? 

Grazie per I'informazione. Cordialmente. 

ELISABETTA BASS I - Torino 

diante numerose ricerche 
sperimentali, si vanno sot- . 
toponendo a revisione — \ 
proprio sotto il profilo del-
le possibili alterazioni ge- J 
netiche — tutti i medica-
menti conosciuti. Non bi.io- | 
gna credere perd che tan-
ta massa di lavoro sia in | 
grado di dare certezze ma-
tematiche. perche" t risul- I 
tati ottenuti eugli nriimnli 
non sono »nui integralmcn- I 
te: trasferibili sull'uomo, si 
dovra sempre far posto a I 
una certa approssimazione. 

Comunque 6 /""*• di dub- I 
bio che il nascituro d piu 
suscettibile di subire danni I 
nella sua fase embrionale ' 
piuttosto che in quella ft- I 

, tale, il che vuol dire che ai • 
I j ha maggiore probability di I 

I
. nuocergli nei primi ire me- • 
I at di gestazione. E' in que- I 

sfo periodo che 4 bene evi- ' 
I [ tare qualsiasi farmaco. I 

Debbo aggiungere subito ' 
I I perd che sofferenze dell'em- I 

bn'onc (o embriopatie) ca- I 
I I pad di determinare altera- I 

"* zioni di sviluppo si possono I 
avere per varie altre cause 
che siano prescnti nell'or- | 
ganismo materno nel perio
do della gravidanza: infe- | 
zioni da germi o da virus. 
carenza di vitamine. squi- I 
libri ormonici. traumatismi. 
radiazioni ionizzanti ecc. . I 

Senza contare infine che 
una malformazione congeni- I 
fa pud apparire come tara • 
ereditaria ignorata, da ri- I 

contraddi/.ioni deH'imperiali zata di un « blocco storico > 
smo. della condotta e delle 
* necessita * delle classi diri 
genti. Senonche il movimento 
operaio imparo proprio allo-
ra che « ustraniarsi dal gio 
co » era il massimo degli er
rori. che le societa del capi 

mai prima realizzato. E con 
cio ste.sso acquistava una fun
zione nazionale diversa. 

L'esperienza della Resisten
za. il moto popolare suscitato 
dalla guerra di liberazione. 
fornirono sia al movimento 
comunista che a quello socia-

talismo maturo richicdono un | hsta il massimo di espansione 
tipo di intervento. di alleanze. 
di coalizioni. di presa di co
scienza su tutta I'area civile. 
da parte delle classi domina
te, del proletariato in primo 
luogo_ che sia ben altrimcnti 
articolato e preveggente. 

// nemico 
da battere 

L'antifnscismo si s\iluppo 
nulla coscienza dulla classe 

j o|xra»a in un modo chu non 
era tattico o strununtalu: era 
la via stessa attraverso cui 
d o \ e \ a passare il suo processo 
di rmancipazione II fa«ei*mo 
era il nemico di c las<-e da bat 
tere. II proctsso di consape 
\oIczza non fu ccrto idealist! 
co. Partiva dalla realta che 
mostrava ai lavoratori come 
il fascismo fosse la peggiore 
dulle dittature della borghesia: 

I conti che si fncevano in salari. 
in tcnorc di vita (ridotti e 
colpiti sempre piu). in rap 
prusentativ ita u in diritti (cal 
pestati e annullati). Ma se 
questa era la base dell'anti 
fascismo operaio, il processo 
di consapevolezza si sviluppo 

jxilttica e ideale. E il massimo 
di autonomia rispetto a sche-
mi. a esperienze. a confini 
idcologici che si stavano supe-
rando nei fatti. F" indubbia
mente nel 1943 47 che il I»CI 
getta le basi piu solide della 
via italiana al socialismo; la 
sua politica. la sua nuova 
struttura interna, di massa. la 
sua concezione e vital ita de 
mocratica. la sua egemonia 
culturale. sono lantidnto mi 
ghore alio stalinismo. Ed e an
che in quel periodo che le for
ze socialiste (basti fare il no 
me di Morandi) esprimono una 
vera, nuova antitesi alle re 
more socialdemocratiche. pe-
vinti e tradi7ionali per il PSI. 

Ho parlato di « inizio di Su 
peramento » perche la stona 
non conosce ppK-essi rettihnei 
e una serie di nuove condizioni 
doveva frenaru e complicare 
dal 1!M8 quello sviluppo e la 
marcia in avanti della rivolu 
zione antifascista Cio che non 
significa chu I'abbia arrestato. 
che quella via sia chiusa. che 
quel palrimonio sia disperse 
Al contrario II nostro richiamo 
alia Resistenza ha invece il 
senso di un impegno attuaie e 
concreto. alia fertile presenza 
di tutti i motivi democratici. 
autonomistiei, socialists che 

Se le cuse stessero cosl 
la nostra lettrice perdendo 
la propria e non acquistan-
do la nazionalita del mari
to. diverrebbe persona che 
non ha ciltadinanza, e che 
un'apolide. 

Fortunatamente, perd, la 
donna cittadina che si ma-
rita a uno straniero perde 
la ciltadinanza italiana a 
condizione che acquisti la 
cittadinanza del marito: il 
che presuppone che il ma
rito possieda una cittadi
nanza che. per il fatto del 
matrimonio, si comunichi 
alia moglie. 

Se, dunque, la nostra let-
trice non jtotra ottenere la 
cittadinanza del marito col 
solo fatto del matrimonio 
non perdera quella propria 

Co.<i dispone Part. 10 del 
la legge yulla cittadinanza 
italiana, che r'nnonta al giu • 
r/nn del 1912 e regnlo ei 
novo linlera materia. 

Essa si studio di impe 
dire — per quanta possi 
bile — che si rcrificattert. 
casi di doppia cittadinan;a 
o di apfilidita. di nun appar 
tenenza, cioe. ad alcuno 
Stato: conferi anche i Jibe 
ra facolta al ciltadtno di 
rmunciarc alia cittadinanza 
propria senza alcuna auto 
rizzazione o permesso del 
governo > esigendo. perd, lo 
acquisto di una cittadinanza 
(per evitare un caso di apo 
lidita), e mantenendo fer
mi nel rinunziante talum 
obblighi come quello del 
servizio militare. 

Si studid. infine, di fad-
litare la concessione della 
naturalita piena o meno 

| l 
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I I „ 
I I posfa male, ncl senso cht 

il problema non e di tro-
I I care e fornire alia ragazza 

una spiegazione del difetto 
| | /i5tco. ma tentare ogni ri-

sorsa perche il difetto non 
le sia motiva di sofferenze 
psichiche. non le crei com-

cercare in qualcuno degli 
ascendenti di ambedue i ge
nitori. Non si tratta. irt-
somma. come ti hanno det
to. di tscherzi della natu
re *. ma di effetti dovuti 
ad una causa precisa; sol
tanto che, nella molteplici-
ta di tali cause, non e fa
cile identificare quella 
vera. 

In quanto alia seconda 
domanda mi pare che sia 

I 

I 
I 
I 

|
| le sia motiva di sofferenze -

psichiche. non le crei com- | 
naiurama piena o meno . * s- rfj injerinTlta. Ora. * 
aolt sfranieri e di agevola- I | \.xf) m n s j ottiene dando | 
re il riacquisto della citta- , ..„„ mieaazione invece che • iacquisto 
dinanza a favore degli ita-
Hani che I'avessero perdu 
ta, riservando tultavia al 
governo di inibire il riac
quisto c per motivi gravi 
e su conforme parere del 
Consiglio di Stato ». 

Fu osserrato, perd. sin 
dalla sua promulgazione. 
che questa legge non elimi-
nara ogni inconveniente e. 
tuttavia, £ rimasta presso-
che immutata. 

lino degli inconvenienti. 
ad esempio. sarebbe pro
prio quello di una donna 
italiana che. impiegata del
lo Stato. sposando uno stra-

I 

I una spieoazione 
un'altra. poichd la giovane 

1 non ne sard meno amaneg-

I I giata per il fatto di sapere 
| o non sapere il meccanismo 

che ha portato alia sua mi-
I | nm-azione. Quest'ultima ora-

mai e una realta concreia, 
I I tmmodi/icabile sul piano 
' I materiale; per non esserne 

I t oppress! non rimane che an- . 
I nullarla sul piano psicolo- | 

I I gico. i 
I I Qfiinrfi educare la ragaz- \ 
• 1 za a cose elevate e al cui-
I | to dei grandi ralori, al con- I 
. . fronto dei quali sbiadisca la 
| | sua piccoUi miseria fisica, I 

com bat tere oqr.i tendenza 
niero. acqutstasse la citta- I I airaulocompafimmfo, spto- I 
,1 J _ l . _ .« ' • > i .- . 1 : . . . « ! . ) , . 1 dinanza del martin per il 
solo fatto del matrimonio. 
renendo a perdere cosi uno 
dot requisiti fondamentali 
ila cittadinanza ttaliana) 
per il mantemmento dello 
impiego. 

Xnn ci ruultano prece-
denti di questo genere, ne 
ci risulta che il caso sta 
stato ennsiderato per un in 
terventn del legislatore. 

Credtamo, perd. che que
sto intervento sarebbe ne 
cessario anche perche il 
posto che la donna occupa 
oggi nella societd non e 
cerlo quello che vi occupa-
va nel 1912. 

Gtiteppe Berliafteri 
molto di piu. Si andava. nella I sostanziano la rostra lotta, c 
riflessione, ncUa ricerca teori- J la nostra fiducia. 

nare il farmarsi di qualche 
| | particolare caoacitd che le I 

dia presligio suglt altri, fa-
| | rorirc pt-'r senza eccessi lo I 

srilMppo rolifiro perche una I 
inlnntd salda Vaiuterd mol- | 
to a superare le inerifabili | 
situaziom scabrnse, in defi- . 
nitiva perfuaderla che non | 
ri e alcuno nella vita che 
non abbia la sun pena. pa- I 
Ipse o celnla che sia, ma 
che ti pur* sempre rincere I 
e avere successo se si rin- I 
ce e si ha successo soprat- i 
tutto MI se medrsimi, s n n | 
colandost dal troppft facile 
ruolo di vittima per vivere I 
ed operare come vivono ed 
operano gli spxriti forti. I 

Gaelano Liti 
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