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SIGNIFICATO DELLA LOnA 
A LL'U NIV E RSITA DI ROMA 

di ACHILLE OCCHETTO 

Le dimissioni del rellore dell'univer-
|t:i di Homa, del rellore dei fuseisli, 
:1 rellore che hu chianinto hi poli/.iu 
;r cut-dare gli sliidi-nti the niuuifcMu-

p n o contro le squadrucre dclla \iolt'ii-
sono una granile vitloria della de-

locra/iu. Questo dimissioni sono desli-
i lc ad ussumere im poslo important)-, 

svolta, nella stoiia deH'univeriilJ 
ilianu. Gli eliidculi demorratii i ( l ie 
fr una sctiiniunu hanno iciiuu-mcntc 
rcupulo 1'Aleneo di Homa, the I'lianno 
IfeHo imponcmlo hi lorn vnlouta de-
locratica e nntifasci-tn, linmii) apcrlu 
la fase nunva nella lotta per il rhino-
imcnto dclla scuola e della soi ie la 

|aliaua. Gli hltidcnli c i docenii demo-
ralici nvcvann dettn: I'mim-rsita sia-
in noi; c hanno carrialn I'.ipi. e coil 

Pnpi tin hiinliolo deH'auloi ilai i -mo, mi 
jinholo di <pirl si.-lcina fiiraonicn e 

lidciuorratii-n su cui si n-u^e il po-
Sino delta tiniver.-ila i ial iane. 

Qiial e, (piindi, il si^nifitalo pin pro-
)ndo di questa vitloria? 

II punio da mellere a fuoro e mine 
^M h arrivali alia sconfitta d-l polente 
g& lien prnlelto hlorco rca/ionai io e 
|*pnservnlore che si racroplieva allorno 

11a persona del rettore dell'iiiiiversila 
Homa. Chi ha scardiiialn ipie^lo 

l locco? L'a/.ione di'inoi-ralici e illumi-
lla del governo di I'l-nlro-sini-tra o 
lalcosa di proroiidamenli' i m o \ o e 

lu.spellalo? Le diiui.-sionj di Capi MHIO 
villoria di una democra/.ia niio\,i, 

)no la villoria di una demoera/ia ef-
Blliva, parleeipe, di ie l la , di i-ui abbia-
lo connsciuiu il ( l ima app.i>-ion;ilo e 
jsciplitiato, sono la vitloria dtll'a'ilo-
Jvenio iiuivcrsiturio. K* Malo un j:ran-

esempio di or^ani/.zuzione, di auto-
is i ipl ina demoeratiea, di tensione mo-
l le , idealo o pnlilica. I.e assemhlee di 
Icolta d i e diseutcvano demoeratiea-
lenle, (iiorno e nolle, si sono presen
i le come il s iniholo v i \ e n l e di una 
liversila nuova e. anehe. di una M>-

lela mi^liore Oui-Mi oriuinali eolh-l-
Ivi hamin fomialo uuove eo* i ieu /e . 
|auno sviluppato un scnso piu vivo e 
irello delhi parlccipazione dcuinrrali-

nel lo slcsso tempo, a parlire da 
liesla rinnovala capacila di auto^over-

| o , gli occupanli hanno sentilo e ri-
)Ilo in modo piu fresco, piu nutcuti-
nuenle deniotralico, il prohlema del 
Ipporlo t on il parlainrnto c con le 
>rze pol i l irhe operant! nel paese. 
Nun e'e duhhio clio I'occupa/.ione del-
iiiivcrditii di l lama ha potuto avilup-
arai e prucedere vil loriosa anche per 

I'appojrgio esleruo delta forze poliliclie 
democraticlie, dei gruppi parhuuenUri 
e dclla solidariela altiva delta masse 
popolari. Pero dall'esperien/a di que-
sii giorni discende un'allra lezione im-
portante: cine d i e il parlamenlo ritro-
vii una fuiuione altiva solo quando 
entra in contallo conlinuo con le for
me nuove di organiz/azione del mnvi-
nienlo, delle lolte, delta presfnza de
moeratiea delta masse. 

('io d i e cpialilica, (piindi. la villoria 
di Homa e il tipo di nrganizzazionc del 
movimenlo e di trasforma/ione dei rap-
fiorli di forza con ciii .si e t h m i l i a 
caeeiare il rellore dei fascist!. 

Keen perche ra / ione delta for/e de
mocraticlie, auche se ha preso le nios-
*e dalla lolla conlro un rellore che ap-
p o ^ i a v n aperlameule Io sipiadrismo. 
-i e Irasformala in una \ i l inria che 
a pre la \ ia alia democrati/ . /a/ioiie del-
ri-itiluto univcrMlario, una vitloria, in
line, che d e \ e e.-sere di esempio a 
lullo le univernilj iialiane. 

L'aulov'overno deH'iiniversila. che e 
lino degli aspetli e«=en/iali delta de-
mocra/ia scolaslica. ha irovalo il pro-
prio rilancio e il proprio hanco di prn-
va nella lolla contro Pesprcssione piu 
arretrala del dispoli-ono e della violenza. 

I.a seconda coudi/.ione ehe ha reso 
po=-iliile la villoria deve e.--ere ricer-
cata net movimenlo che <>i ('- prodollo 
aH'inlerno delle for/e politielie. ('Ait sta 
a dimo->lrare che una nr^aui/zazione 
mio \a . ori- inale e uuilaria dell'a/.ioiie 
delle mas'-e pirn, in o^ni momenlo , ria-
prire le conlraddi/ ioni interne alia eom-
p.itiine governativa e mellere in niovi-
meuto le ali di sinistra dei partiti de-
morratici c sopraltutto del moiido cat-
lol ieo e della DC. .Ma il governo di 
renlro sinistra come .si e niosso? [la 
assunln. in qucsla oceasione. una fmi-
zione di guida c di amiiiodernameiito? 

K* dillicile rispondere di si. In real-
la la compazine goverualiva hi e seom-
posta uelle sue componenli e ha do-
vulo. to' lrel la dalla forza (I'd movi 
nienlo. aflidarsi all'iniziativa delle » si-
nislre » dei vari partiti govenial ivi . 

II governo di eeutro sinistra, c so-
prattullo il silo pre.-idente del eonsigl io, 
nou hanno preso nessiina inizialiva di 
foudo, come la si luazionc r iehiede\a , 
tie hanno gapulo sviluppare una altiva 
funziono di sostegno della hallaglia 
demoeratiea che veni \a comhallula nel 
paese e nel le universita. 

l l isogna anzi aggiungcrc suhilo, e 
rpiesto deve csscre per tutti rhiaro, che 
la trincea della lolta per la deniocrazia 

conlro le v io len /e , i sopm»5, 1'aulori-
lariamo non e di\i>a in comparliiiienli 
slagni. II governo nou puo credere (It 
avere pagato il proprio dehilo verso la 
deniocrazia impeilendo, M>IO iieH'iillima 
fase deH'occupazione deH'univcrsita, al 
rottami del faseiiino di comuiellere eri-
mitii impetisahili nella Heptihhlica 
uscila dalla Hesisten/a, e (piindi ri-
premiere, con ilisinvoltura, a baslonarc, 
ineareerare, fcrire gravemenlo gli ope
ra i di Milano e di Homa. La Irontiera 
demoeratiea non ha coiiosciuto divlsio-
ni nel cor.so deiroceupa/.ione delta fa-
collfi; I'edile romano che il prinio m.ig-
gio sostava davanti ai eaucelli (leH'mil-
versita senliva che in tpiel momenlo 
gli Mtidcuti comhaltcvano anche per 
la sua liherla. 

Cli i ini\ersil , i i i , gli uomini di cullu-
ra, gli anlifa^cisti devono oggi sentirt; 
che la loro hatta^lia deve conliiiuare 
in prinio luogo, cerlo. |»er rautogo \eruo 
e la liherla nelle i iuitcrsila. ma anche per 
la deniocrazia, la liherla e la dignita 
degli operai nelle fahhriche e fuori 
delta fahhriche. II movimenlo non de
ve fermarsi, deve erescere e allargarsi 
fier afTennare la demncra/ia nella scuo-
la e a Itilli i l i \e l l i della sneieta. La 
direzinne autoritaria e poliziesca ha 
fallo il suo tempo, cresce nel pae«o 
una nuova roscienza demoeratiea. ux\i\ 
nuova visioue dei prohlemi della de
niocrazia nei luoghi di lavoro e di 
studio. A Horn.i si e me'-a in m o \ i -
menlo iitraxaii^uardia forte r agguer-
rila che, oggi, con la for/a ideale e 
morale che se.uuri-ce daidi ideali che 
I'haiino guidata nella lotta m u o \ e alia 
rompiisla fiduciosa di cidoro che, Iratli 
in inganno dalla propaganda con?er\a-
trice hanno alleso, incerli, davanti al 
cancelli delPAtenco romano. 

Da Homa ha pre«o le mosse un mn-
vimeiito che cia guarda a nuovi idiiet-
livi. a n u o \ e rompiiste e a n u o \ e \ ! l -
torie. K-«o deve conliiiuare ad eslen-
dersi in strella unila con i gruppi par-
lameulari che oggi hanno posto dinaii/i 
al govenio I'esigenza di scelle e 1111-
pegni precisi: per Io scio^limenlo del
ta organizzazioni neo-fascisle ehe ope-
rano neiruniveraita italiana, per la 
realizzazione immediala di una riforma 
demoeratiea deHuniversi la, a comiu-
riare dalle sue f(»rme di goven io , al 
(piata dehhoiio es.-ere chiamali a parte-
cipare — insieme ai professori di ruo-
lo — i professori incarieali, gli assi-
slcnti e gli studenli . 

Achilla Occhetto 

DOPO DfCfNiVf II PROBLEM ALLACAMRA 

Piccolo divorzio si o no? 
Lo scontro e agli inizi 

La relazione di Reggiani (PSDI) alia proposta Fortuna (PSI) - II dibattito rinviato pero «sine d ie»- Per ora presl In con-
siderazione piu i «pro » per la legge, ma non sono mancate le titubanze • Perche i dc ieri hanno rinunciato alia preclu
sions di incostituzionalita - Differenze fra il Codice civile e quello canonico • Sono 5 milioni i fuorilegge del matrimonio 

La discussione sulla proposta 
di legge per il « piccolo divor
zio > iniziata, ieri mattina, alia 
commissione Giustizia della Ca
mera con un'ampia relazione 
del socialdemocratico Reggia 
ni, e stata subito accantonata 
con un rinvio « sine die ». Di 
certo. dell'itiiziativa del depu 
tato socialista fortuna a Mon 
tecitorio la inaggioranza non 
vuole che si discuta fino a dopo 
le eleztoni amministrative. Al 
riguardo. le dichiarazioni del 
presidente della commissione. 
Zappa del PSI, non lasciano 
adito a dubbi. Egli ha detto 
che la commissione la settima-
na prossima sarii impegnata da 
un disegno di legge per 1'infan-
zia abbandonata. quindi dovra 
concludere l'esame del proget-
to di delega al governo per la 
riforma del Codice di proce 
dura penale. e dovra esaminare 
il disegno di leg^e di amnistia 
e indulto per licenziarlo per 
1'Aula rapidamente. 

E' la prima mossa sulla via 
deH'insabbiamento? Va rileva-
to che ieri, contrariamente al 
previsto. Ton. Riccio. dc, non 
ha sollevato il problema della 
incostituzionalita del progetto. 
a proposito del quale 1'altro 
giorno ha presentato un ordine 
del giorno; ventisei deputati 
dc. peraltro. hanno richiesto 
una ennvocazinne stranrdinaria 
del gruppo. E' fuori di dubbio 
che la « tollemnza » dei demo 
cristiani. nella seduta di ieri. 
dopo i fieri propositi dei gior 
ni scorsi. e per lo meno sospet-
ta. Con evidente compiacimen-
to. l'agenzia della destra social-
democratica sottolineava ieri 
che forse si va verso l'insab-
biamento. E l'apparente tiepi-
dezza' d.c. in commissione si 
evince da alcune dichiarazioni 
che l'agenzia attribuisce all'on. 
Zaccagnini, presidente del 
grupiro dempcristiano alia 
Camera e al Vninistro" Scaglia. 

Ai colleghj che premevano. 
Zaccagnini avrebbe chiesto di 
pazicntare, affermando: « Non 
abbiamo promesse, ma spe-
riamo fcrmamente che la di
scussione non proceda». E 
Scaglia avrebbe detto: o. Non 
e il caso di porre al PSI aut-
aut o calcare tropiw la ma-
no, perche ragionevolmente 
tutto si risolvera v. 

Inoltre a confermare il per-
manere di equivoci in seno ai 
partiti laici di centro sinistra, 
va riferita la singolare dichia-
razione dell'on. Brandi. Pre-
messo che il PSDI lascia liberi 
i propri parlamentari di dire 
si o no. il deputato socialde
mocratico ha affermato di rite 
nere «personalmente che — 
data la coscienza cattolica del
la quasi totalita del popolo ita 
liano — la proposta di legge 
in esame. cosi come formulata, 
dovrebbe essere non accolta v 

Preceduta da questo intiepi 
dimento. la relazione dell'ono-
revole Reggiani, che si e arti 
colata (e non poteva essere 
diversamente) sulle linee di 
quella che il presentatore For 
tuna ha premesso alia propo 
sta di legge. ha potuto svol-
gersi tranquillamente. Una re
lazione interessante. ricca di 
riferimenti storici. di paralleli 
con le legislazioni matrimoniali 
di tutti gli altri paesi del mon-
do. di dati statistici talora im 
pressionanti Un limite serio e 
pero riscontrabile nello sForzo 
del deputato socialdemocratico: 
esso consiste nel fatto che Ton. 
Reggiani, al termine della sua 
fatica. non ha prospettato al-
cuna conclusione. Ha anzi af
fermato di non aver maturato 
un proprio convincimento pie-
namente favorevole al proget
to; spera di poterlo maturare 
nel corso della discussione. 

II progetto di legge Fortuna 
e ilvdecimo presentato all'esa-
me 'del Parlaniento dall'unita 

d'ltalia — ha detto Reggiani, 
che successivamente si e ad-
dentrato in una meticolosa di 
samina dei precedenti storici 
e dei rapporti tra legislazione 
civile e ordinamento canonico 
a proposito dello >.< scioglimen-
to ». Al riguardo ha osservato 
— e lo rileva Fortuna nella 
relazione — che attualmente 
nell'ordinamento giuridico ita-
liano le cause di nullita e scio 
glimento del vincolo matrimo 
niale sono contemplate nel co 
dice civile. Le nullita sono pre-
viste per: a) mancanza di re 
quisiti di capacita; b) impedl 
menti derivanti da parentela, 
aflinita. adozione, alTHiazione; 
c) particolari vizi di consenso; 
d) vizi attinenti alia celebra 
zione; e) impotenza. 

<i Unica causa invece dello 
scioglimento del matrimonio e 
((uella previMta dall'articolo 
149: " il matrimonio non si 
scioglie che con la mortc di 
uno dei coniugi"» — sottolinea 
Fortuna — il quale osserva 
poi che « a differenza del co-
dice civile, il codice canoni
co >. introdotto nella legisla
zione italiana con il concor
d a t , « conosce tredici impedi-
menti dirimenti, cioe motivi di 
nullita. e lo scioglimento del 
vincolo non solo in conseguen-
za della morte di uno del co 
niugi. ma anche nei casi di 
matrimonio " rato e non con 
sumato " e nei casi altresi di 
matrimonio consumato fra non 
battezzati in forza del " privile 
gio paolino" ». In sostanza. 
da «una comparazione tra la 
forma civile e quella religio-
sa del matrimonio. rilevasi — 
dice Fortuna — come il prin-
cipio della indissolubility sia 
piii rigoroso per la forma ci
vile che per quella rcligiosa ». 

L'esigenza di una riforma si 
impone. quindi, modificando 
1'articolo 149 del codice civile, 

1 integrandolo con altri motivi 

Dal nost ro inviato nelFAfrica Occidentale 

*arliamo di N'Krumah e del Ghana 
con i progressisti africani 

lue scali airaeroporto di Accra - Inquietudine per i milifanti della C.P.P. - Forze nuove raccoglieranno la parte autentica del retaggio di N'Krumah 

LAGOS, magpio. 
Non abbiamo ottemito il vi-

fjto per il Ghana. A Roma, pri-
Aa di cominciare il nostro viaa-
tjio nellAfrica occidentale, ci 

t avamo rirnlti aU'ambascia-
, per apprendere che tutti i 

WHisti devono ora. dopo il colpo 
"**i stato militare. essere con-

tssi direttamente da Accra: 
rappresentanze diplomatiche 

?I Ghana nei rari paesi pos-
)no solo trasmcttere le ri-
iicste al loro gorerno. e at-
tndere la risposta: a Roma — 

dissero — Vatlesa sarebbe 
ita assai lunga. oltre un mc-

certo. ma se aressimo rin-
>ra/o la nostra domanda in 

paese africano. conlinuo al 
hana. avremmo potuto ottc-
tre il risto in rentiquattr'ore. 
wece e oramai una settima-

che siamo qui nella capita-
della Nigeria, e ogni giorno 

imo tornati alia sede diplo-
itica del Ghana per sentirci 

he che ancora non e'e alcuna 
kposta di Accra alia nostra 
rhiesta. Finalmente. ci hanno 

tito capire che la risposta nnn 
££i sara probabHrnente n~.ai: che 

risto insomma non ce lo 
inno. 
Abbiamo fatto due scali. nel-

ultime scltimane. r.ell'aero 
l^orfo di Accra: al principio del 
fhiaggio, quando siamo andati 

Guinea, e poi per venire qui 
Nigeria: i riaggiatori in Iran-

lito non possono nemmeno seen-
fj&ere dall'aereo, accanto al qua-
Ue vicne a porsi di gnardia un 
tpoliziotto motociclista. armato 
\<Ai mitra: una delle due volte. 
\e venuto su un altro poliziotto. 
ie ha guardato in viso uno per 
| lino fufff i passeggeri. prima di 
llasciarci decollare. Forse cer-
I cavano qualcuno, temevar.o che 
qualcuno riuscisse a sfuggire 
al regime del generate Ankrah. 
di colui che - come hanno 
scritto tanti giornali occidenta-
H __ pretende di avere abbat-
tuio U tiranno per restaurare 
nel Ghana la democrazia e il 
diritto. 

Noi guardavamo. attraverso 
to porfa apcrta dell'aereo. al

ia distesa assolata del campo 
d'aviazione. e oltre. alia bo-
scaglia. verso la citta nota. do
ve contiamo amici. molti dei 
quali. forse tutti. sono in car-
cere. Qualcuno forse e fra 
quclli che sotio stati uccisi. che 
ogni giorno vengono uccisi. se-
cando le nntizie che abbiamo 
raccolte in Nigeria. 1 nomi ci 
tornano alia mente, ma e me-
alio non farli: uno particolar-
mente. che figurara — ricor-
diamo — nei primi dispacci di 
agenzia nel qiorno del colpo di 
stato. due mesi fa. fra i primi 
arrestati. Ne abbiamo chiesto. 
qui a T*agos. a chi lo ha cono-
sciuto e al pari di noi e in an-
sia per la sua sorte: non se ne 
e saputo pin niente. E' uno che 
arera cap'ito. gia da tempo — 
quando la posizione di N'Kru
mah sembrara solida ~ che il 
succexso della lotta per Vindi-
pendenza. nel suo paese e sul
la scala del continente. non po
teva essere separato dal suc-
cesso della lotta di classe: che 
in realta la lotta contro U colo-
nialismo c lotta di classe. e 
come tale deve essere enndnt-
ta all'interno di ciascun paese 
Avera capito. e detto in t/n.i 
oceasione u finale pronuncian-
do un discor<o. che i popnli dei 
paesi di nunva indipendenza "-
sposfi alle pressioni e lusinnhe 
neocolonialiste. devono guarda-
re alia classe operaia dei pae
si a sviluppo avarzato come 
alia avanguardia delle forze 
antimperialiste. come al pm 
imporlante degli alleati e alia 
guida piu preziosa. 

Non sono pochi nel Ghana 
quelli che hanno compreso que-
ste stesse cose, e hanno per-
cid voluto fare del Convention 
People's Party un partito non 
solo progressiva, ma di lawra-
tori, una forza profondamente 
radicata negh strati attivi e 
prodtittivi del popolo: che han
no ccrcato di fare dei sindaca-
ti una orgar.izzazione in grado 
di battersi effiracemente con
tro lo sfruttamento capitalista 
esercitato da quella stessa bor-
ghesia < nazionalc > che sem* 

brava aver dato la sua fiducia 
a N'Krumah. 

Purtroppo. non sono riusciti: 
il Convention People* Party — 
il partito di N'Krumah. il solo 
riconoseiuto dalla costituzione 
abrogata poi dal regime mill-
tare — non e mai diventato 
quello che in Guinea c il Par
tito Demoeratiea. o nel Mali 
VUnione Sudanese: lo strumen-
to di un profondo rinnovamento 
della societa nazionale. Vi han
no coabitato progressisti e ri-
voluzionari. come i nostri ami
ci. con opportunist, profittato-
ri. ambiziosi di ogni specie, i 
quali hanno poi operato in mo
do da indebolire anche Vorna-
nizzazinne sindacale e render-
ne rana Vazione. 

Kurame N'Krumah non ha po
tuto, o non ha saputo. liquidare 
interamente in questi nove an-
ni tali posizioni. o piuttosto 
<embra avere ritenuto di poter-
ie dominare con il proprio per
sonate prestigio. senza avverti-
re la necessity di suscitare nel 
paese alfre e nuove fcrze da 
enntrapporre a quelle da bat-
tere. Abbiamo sntt'occhio di-
scorsi «?/oi. di qualche anno fa. 
in cut denuncia apertawente la 
cnrruz'wne di suoi minisiri. am-
basciatori. alti funzionari, mi-
naccia (e non a vuoto) punizio-
ni spesso assai severe: ma ri-
cade poi sempre nell'errore di 
riassumere nella propria per
sona la correzione delle altrui 
carenze. Oagyefo. il titolo tan-
to deriso in occidente (e tra-
dotto non molto esattamente 
con redentore). esprimeva in 
realta non una grossolana e 
arhitraria autoesaUazione — 
come per esempio «duce». 
ifiihrery. tcaudilloy e simili 
- ma la contrapposizione pun-
tialiosa di un prestigio indiri-
duale ad alt re e preesistenti 
autorita carismatiche, di origi-
ne feudale e ancora potenti: 
nell'Ashanti. la regione centra-
le che produce i ire quinti del 
cacao e gran parte dell'oro del 
Ghana, c'd ancora un tiomo che 
porta un titolo altrettanto im-
perioso: Otumfuo. E' Z'Asante-

hene. o capo etnico ed eredita-
rio di un popolo di oltre un mi-
lione di persone, un settimo del
la popolazione del paese. La 
sua capitate e Kumasi. la cit
ta da cui sono scesi ad Accra 
almeno alcuni dei militari che 
hanno attuato il colpo di stato. 
Nella stessa capitate del resto 
il capo della etriia dei Ga, o 
Ga-Mantse, e presidente ono-
rario del eonsiglio municipale. 
secondo un principio che tro-
viamo generalmente accolto an
che in Nigeria. 

Non vogliamo affermare che 
I'Asantehene o il Ga-Mantse ab-
biano avuto a che fare con il 
colpo di mono dei militari: non 
lo sappiamo. e comunque e una 
puestione secondaria. 11 punio 
e^ che la figura assvnia da 
N'Krumah — di capo largamen-
te autocratico. e vero. sebbene 
eletto nel '60 con una travol-
gente magqioranza — si collo-
cava in un quadro che poteva 
sembrare non solo predisposto 
ad accoglierla. ma persino non 
maturo per niente di diverso. 
Kssa era pero in contraddizio-
ne con le linee essenziali della 
politica di N'Krumah svlla sca
la africana e sul piano interna-
zionale. . con cli obiettivi che 
egli si vroponeva anche nel 
senso dello sviluppo economicn 
e civile del suo paese: con il 
pensiero insomma di un uomo 
che 'per lunghi anni si era for-
mato a contalta con la cultura 
europea. e ha saputo appro-
priarsene i contenuti piu razio-
nali e avanzati. E non voteva 
non cadere in contraddizione 
con coloro che piu sinceramen-
te hanno diviso e fanno pro
prio questo pensiero. hanno lot-
tato e sonrono ora in carcere. 
per consegnire gli obiettivi che 
esso giustifica. 1 militanti mi-
aliori del Convention People's 
Party, i progressisti. i rivolu-
zionari che si battono come 
possono. e sono pronti a batter-
si con le armi in pugno, per il 
ritorno di N'Krumah ad Accra, 
sono proprio quelli che con ere-
scente amarezza, negli anni 
scorsi, hanno subito tautocn-

zia dell'Osagyefo: capaci certo 
di intenderne i motivi storici e 
ambientali, ma in pari tempo 
consapevoli che la via piu giu-
sta per battere gli avversari 
interni doveva essere quella 
dell'appello al popolo, della fidu
cia nel popolo, della organizza-
zione delle masse popolari nel 
partito. La creazione di una 
forza nuova, non individuate ma 
collettiva. 

Essi augurano ora che N'Kru
mah sappia trarre dai fatti la 
sua lezione, e che — se potra 
tornare alia testa del partito 
e del paese — sappia seguire 
questa via. Da Conakry — do
ve non abbiamo potuto incon-
trarlo perche lo stesso presi
dente della Guinea non gradi-
sce che il suo ospite faccia 
dichiarazioni alia stampa — 
N'Krumah si ricolge ogni do-
menica per radio al popolo del 
Ghana, e lo ha fatto con parti-
colare ampiezza nel giorno di 
Pasqua, leggendo un testo suc
cessivamente pubblicato, nel-
Voriginale inglese, dal giornale 
del PDG, Horoya: ha detto. in 
primo luogo, che il Ghana non 
attendc la propria liberazione 
da un esercito straniero. ma so
lo dal suo stesso popolo; e in 
secondo luogo, che la scelta del 
tempo, da parte degli ispirato-
ri e registi del colpo di stato 
militare, ha un preciso signi-
ficato. Si colloca alia vigilia 
del compimenlo di opere intese 
a mutare radicalmente le strut-
ture economiche del paese, po-
nendolo in grado di far Jronte 
eon forze accresciute alle pres
sioni neocolonialiste: come la 
diga sul Volta ad Akosombo, 
con la centrale elettrica di qua
si SOO.OOO chilotcalt e la conse-
guente industrializzazione della 
parte orientate del Ghana, fa-
cente capo a Tema, il nuovo 
porto presso Accra, dove gia 
da anni e attiva una raffine-
ria di petrolio e si estendono 
moderne infrastrutture. 

Gran parte di quello che e 
stato scritto in questi due mesi, 
sulla asserita < bancarotta > 
del Ghana e della politica eco-

nomica di N'Krumah, 2 infatti 
falso: a parte la nota vicenda 
dei prezzi del cacao (che ora 
vengono fatti artificiosamente 
nsalire sui mercati internazio-
nali, per favorire il regime mi
litare di Accra), un paese che 
produce oro e diamanli, e ha' 
in corso di attuazione opere 
come la diga di Akosombo, pud 
anche indebitarsi senza perde-
re con questo, in termini pura-
mente economici, il credito che 
gli deve essere riconosciuto. 
N'Krumah ha ragione, quando 
afferma che presto il Ghana 
sarebbe stato in grado di far 
fronte agli impegni contratti. 
se avesse potuto mantenere la 
stabilita politica. 

La contraddizione fra la for
ma personale del potere. e la 
prospettiva demoeratiea, pro-
gressista, socialista, ha pesato: 
il partito, CPP, si e rivelato 
non sufficientemente organtz-
zato e omogeneo per porsi alia 
testa del popolo e respingere 
la sovversione. Anzi, alcuni di 
quelli che vi occuparano posi
zioni di rilievo sono crollali, 
scoprendo la loro natura di op-
portunisti: hanno sconfessato e 
rinnegato — sotto la pressione 
poliziesca del regime di An
krah — non solo N'Krumah ma 
i principi per cui dicevano di 
operare. Qualcuno di loro, ma 
solo qualcuno. e stalo in se-
guito a tale disonesto compor-
tamento liberato, e accolto dal 
regime militare come collabo-
ratore, piu o meno sortegliato 
e ricattato. Centinaia dei mi-
gliori e phi saldi militanti del 
CPP sono stati assassinati, e 
molti altri. migliaia, sono in 
carcere. Ma oltre migliaia so
no liberi, formano qua e la nel 
paese i primi nuclei di rest-
stenza. 

II regime militare, nonoslame 
il sostegno dell'imperialismo, 
$ debole, come provano anche 
le cose che abbiamo riferito sui 
visti e sul divieto di transito 
neWaeroporto, ed e anche scos-
so da rivalita interne, contrasti 
fra i capi dell'esercito e della 
polizia, fra le persone diretta

mente pagate dalla CIA o dal 
Colonial Office, e quelli che 
magari hanno agito con un cer
to grado di ingenuita o buona 
fede. Tutte le persone in gra
do — qui a Lagos — di darci 
informazioni di prima mano, 
sono concordi nel ritenere che 
gli autori del colpo di stato non 
potranno rimanere a lungo al 
potere: si stanno liquidando da 
soli, sospettosi Vuno dell'altro. 
fino a tramare e attuare tra-
nelli e omicidi Vuno a danno 
dell'altro. 

II collasso del regime milt-
tare e atteso. appare certo. po
tra prodursi in qualunque mo-
mento. Ma naturalmentc niente 
potra tornare come prima, che 
N'Krumah riacquisti o no la 
posizione di capo dello Stato. 
Gli opportunisli e profittatori 
che gli facevano corona sono 
oramai smascherati. e scoperti 
sono gli esponenti della borghe-
sia «nazionale >, che hanno 
cercato di liquidare la prosp^t-
tiva> socialista. I quadri miglio-
ri del CPP — quelli che po 
tranno uscire dal carcere an 
cora riri e quelli che hanno 
potuto evitare il carcere — rac
coglieranno in ogni caso la par
te autentica del retaggio di 
N'Krumah. per tradurla in ter
mini di lotta di classe: in ter
mini cioe che non potranno non 
farsi via via piu concreti con 
il progresso della industrializ
zazione, di cui esistono oramai 
premesse irreversibili, e che 
comportera necessariamente la 
formazione di una classe ope
raia, avanguardia del popolo. 
Questo scio pud essere il senso 
obiettivo della affermazione 
fatta da N'Krumah nel messag-
gio di Pasqua, che il popolo 
del Ghana sapra liberarsi da 
se; e solo se questo e anche 
il senso da lui stesso inteso, 
potranno determinarsi le con-
dhionx per H suo ritorno nel 
Ghana. 

Francesco Pistotae 

che sono poi quelli che Ton. 
Fortuna ha indtcato nella sua 
proposta: 1) caso in cui uno 
dei due coniugi sia stato con-
dannato con una o piu sen-
tenze definitive all'ergastolo o 
a pene non inferiori a 5 an
ni; 2) se 1'altro coniuge sia 
stato prosciolto per totale in-
firmita di mente da reati gra-
\i o tnlamanti; 3) se 1'altro 
coniuge abbia abbandonato il 
tetto coniugale per un periodo 
non inferiore a cinque anni o 
vi sia stata separazione lega
le o di fatto fra i coniugi per 
non meno di cinque anni; 4) 
se uno dei coniugi, affetto da 
malattia meat ale. si trovi ri 
coverato in un ospedale psichia-
trico da non meno di 5 anni; 
5) se 1'altro coniuge. cittadmo 
straniero. abbia ottenuto al 
1'estero I'annullamento e lo 
scioglimento del matrimonio ' 
contralto con il coniuge ita 
hano. 

Ad avviso del relatore Reg
giani — che in questo si e 
dissociato dal proponente — la 
separazione consensuale (o dl 
fatto) non puo essere consi-
derata quale premessa alia 
applicazione della legge in esa
me perche, in tal modo — ha 
affermato — dopo il decorso dei 
cinque anni. ci sarebbe un mu-
tuo consenso precoxituito alio 
scioglimento del matrimonio. 
snaturando con cio SU\SM> lo 
istituto del di\orzio, che ha 
come sua precipua caratten 
stica il fatto che il vincolo e 
hisciato alia discrezionalita dei 
coniugi stessi. 

Reggiani. tuttavia. non ha 
potuto esimersi dalla impres-
sionaute casistica portata a so
stegno della proposta, e dal 
ricordare che l'ltalia e uno 
dei pochi paesi in cui vige an
cora l'indissolubilita del ma
trimonio. ed e Tunica nazio-
ne del MEC che non consen-
ta lo scioglimento. 

Le cifre parlano da sole: 
dal 1947 al 1961, le domande 
di separazione sono state com-
plessivamente 134.369, con una 
media annua di 8977; gli scio-
glimenti (o annullamenti) de-
cretati sono stati 889 (media 
annua 59.26 per mille). E fra 
le richieste di separazione, in 
numero nettamente superiore 
sono quelle consensuali 

Ma, quanti sono coloro che 
si separano senza ricorrere al
ia magistratura? Secondo lo 
on. Fortuna (e Reggiani ha 
ripreso l'osservazione) <tra se-
parazioni legali, di fatto e con
sensuali e tra nascite di figli 
illegittimi o naturali, si cal-
cola che il numero degli ita-
liani che vivono fuori della 
legge sia non inferiore a 5 mi
lioni >. E in quest'ambito ac-
quistano particolare, dramma-
tica rilevanza le cifre sui cosi-
detti illegittimi (251.962 dal 
1952 al 1961), che hanno rag-
giunto una media annua di ol
tre 26 mila! 

Secondo Fortuna — e l'ar-
gomentazione e stata fatta pro
pria dal relatore, sia pure in 
modo piu sfumato — i c motivi 
di opposizione alia riforma del-
l'istituto matrimoniale addotti 
nel passato non sono piu at-
tuali e validi nella nostra epo-
ca >, e la legislazione deve 
c rispondere — sono parole di 
Reggiani — sempre alle ca-
ratteristiche storiche e sociali 
della popolazione alia quale e 
dirctta ». E a questo riguardo, 
Reggiani ha sottolineato che 
l'« accelerato sviluppo della 
popolazione italiana presenta 
caratteristiche tali da conscit-
tire di accogliere positivamen-
te questa innovazione del di
ritto matrimoniale». E d*al-
tra parte. «la facilita di pas-
saggio delle frontiere compor-
ta un interseambio sociale per 
cui sembra inevitabile che l'lta
lia debba in un certo qual mo
do. adeguarsi ai sistemi di-
vorzistici degli altri paesi, so-
prattutto di quelli confinanti. 
per evitare 1'insorgere di 
drammatiche situazioni >. 

Contestando le obiezioni de
gli oppositori al progetto (in 
primo luogo i dc. che si ri-
chiamano al Concordato) For
tuna infine osscrva che la ri
forma che \iene propugnata 
investe esclusivamente la legi
slazione civile, non intacca ne 
offende le coscienze dei catto-
lici. essendo «questi liberi di 
continuare ad awalersi del 
matrimonio religioso cattolico e 
a ricom-re. aH'occorrenza. al 
1'istituto della separazione o al
ia procedura prevista dal co-
dice giuridico canonico >. Inol
tre. essa elimina «la disugua-
glianza giuridica del cittadi-
no». secondo che esso faccia 
ricorso al matrimonio civile, 
canonico-religioso o di altro 
culto diverso dal cattolico. e 
realizza il libero sviluppo del
ta persona umana. nell'ambito 
delle liberta costituzionali e 
garantisce e tutela soprattutto 
la liberta di coscienza del cit-
tadino. il quale deve essere 
Iasciato libero < di aderire o 
meno al precetto cattolico del 
"quelli che Dio congiunse Vuo-
mo non separi" >. 

a* d. m. 

18 mila 
a Palermo 

firmano 
per il divorzio 
A Palermo die-o'tomila tirme 

per il divorv.o >o;io state rac-
co'te :n 12 u:o:rii in cakv a 
una pi". ./'*xu» lauciata da un co-
m:ta!o i!<n\iro e«v.:iUuto per :r»!-
/tativa dv'.U VK\\V:WO:\C d o m e 
siiuriste. II p:v.-.,ietiu» d.'l co-
mitato rh P.i'.0!:no. av\ .So.--.ii. .-»i 
6 recato o'iH i Rom \ :>o- oxu-or-
dare con I'm. Fo-:ima e :noda-
\".h della ivn>e.;na dello •vhea'e 
trinate a'la pre<idmza della Ca
mera. I.a racco'/a delle fi-me 
— avvmuta anche nei cvrcoli. 
nei Wal l pubblici. nell'l'n'ver-ii-
ta. ecc. — e stata facilitata d.il-
listittizione di due posti pub
blici (uno ;ii P'azza Verdi, nel 
cuore della cittii. 1'altro nel sa-
lone di una ?io:elleria d'arte) 
presso i quali la pot'oscri/ione 
p rimasta aperta inm'orrotta-
mente per t 12 siorni dalle pri
me ore del ma:! no a sera !nol-
trata. 

In <o-!ii;to al --ikYO.-oo dell'ini-
/:a!.\ . i . v s-.t'..i to>ti'u:!i OTI 
-e le a l\i!e-:no. •in.'he una ^e-
/'ooe sic.l a;i.i d-.-i'i l.oiia na/ fi
nale per i! -.1 vo-v. o. 

Da! canto suo !.i l.esla italiana 
|K?r I'istituzione de! d'.vor/.iO. ha 
preso le seguenti iniziative in 
rapporto alia discussione paria-
meutare del progetto di legge 
Fortuna: 

1) una delegazione di espo
nenti della Lega si e riunita in 
Parlamento coo Ton. Fortuna. 
che e uno dei presidenti della 
Lega stessa, per analizzare l'azio-
ne da condurre nel paese e in 
Parlaniento; 

2) essendo stata vietata dal 
questore di Roma la manifesta-
zione pacifica e silenziosa indet-
ta per le ore 17 di oggi da
vanti al Parlamento. gruppi di 
cittad-.ni si recheraimo a confe-
rire con i loro rappresentanti in 
Parlaniento: 

3) il giomo 6 nella mattinata. 
delegazioni della Lega saranno 
rieevute dalle sefireterie del PCI. 
PDIU.M. PLI. PIU. PSDI. PSI. 
PSIUP. 

La biblioteca complcta 
per la cultura dei giovani 

Jules Verne 
20.000 leghe sotto i mari 

Rudyard Kipling 
Kim 

Ferenc Molnar 
I ragazzi della Via Pal 

Mark Twain 
Tom Sawyer 

Nikolaj Gogol 
Tarass Bulba 

Massimo D'Azeglio 
Ettore Fieramosca 

Charles Dickens 
Oliver Twist 
Jack London 

II vagabondo delle stelle 
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GUERRA 
L.C. Moyzisch 

Operazione Cicero 
Mark J. Trennery 

Ottobre in Ucraina 
C'a-jde Jo^te 

Comma'-dos rel Vietnam 
Mark J Trennery 

Stalmgrado a Natale 
Bruno Martin 

1 *Tigre' a Bastogne 
Leonard Cheshire 

Bombardieri sul Reich 
Nicolas Morgon 
Sono un eroe 
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