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Una vita troppo breve 

appassionatamente vissuta 

Brodolini 
II SUQ tcstamento politico - Tra i brxcianti di 
Avola dopo I'eccidio, tra i lavoratori tt>ir«Apol* 
lon» la notte di Capodanno e I'ultimo discorso 
al Congresso della CGIL «lo ho scelto i miei 
amici, voi siete i miei amici, i miei compagni* 

Com'e regolato il diritto familiare nei paesi europei - JUGOSLAVIA 

Divorzio senza «colpa»? 
In discussicme il progetto di rrtorma - Tra le proposte, leliminazione del concetto di colon nello scioglimeitto del nuttrimonio - Il potriorcoto 

prima della guerra e la parita d'oggi - I diritti dei figli affermati senza discriminazioni - In primo piano il ruolo socializzatore della famiglia 

Del l 'u l t imo atto pol it ico 
del i-ompajino Brodolini 
la lettera da lui u n lata a 
Xenni in quel Comitato 
centra le del I'SI conc luso 
pochi giorni fa con la scis-
aione socialdemocrat ica — 
Colpiscono soprat lutto l a 
mare /za e la s e v e n t a del 
g iudizio sulla s i tuazione nel 
partito, ins i eme alia riaf-
fermazione di l ede l ta agli 
ideali s o c i a l i s t . « In me 
persona lmente ». s e n v e x a . 
fra l'altro. « rcsta una pro
funda nostalgia del l ' impe-
gno cul turale . del la tcnsio-
n e morale e del la serieta 
pol i t ica che a v e \ a m o acqui-
s i to alcuiu anni or sono, 
e che ogjii appaiono disper
se ». Bisottna dire che nel 
corso del la sua vita, pur-
troppo cosi breve . Giacomo 
Brodolini ha cercato sem-
pre di mantener \ n e que-
ste es igenze , di non smar-
rire — anche nei moment i 
p e g g i o n del la col laborazio 
ne social ista al centro-smi-
•tra doroteo — il l egame 
con Ie masse lavoratrici. 

Nato nel 1920 a Recanati . 
Brodol ini si era lscritto al 
PSI nel 1947, provenendo 
dal Partito d'Azione. Kino 
al 1950 ricopri I'incarico di 
s e g r e t a n o del la fedcrazione 
social ista di Ancona. L'anno 
suecess ivo passo a mil i tare 
nel m o v i m e n t o s indacale , 
d ivenendo scgretar io del la 
F1LLEA; m e m h r o del Co
mitato diret t ivo nel 1951, 
fu in segu i to v icesegretar io 
del la CGIL. Rientrato a la 
vorare nel partito, ne di-
v e n n e vice-segretario all'e-
poca del pr imo governo Mo-
ro, eonservandola durante 
il periodo di preparazione 
dell 'unificazione con il PSDI 
e f ino al 1" congresso del 
partito unificato (ottohre 
del 1968), accanto a Cari-
glia. Nel d icembre de l lo 
s tesso anno entro a far par
te del governo Rumor in 
qualita di minis tro del La-
voro e del la I'revidenza so-
ciale . 

Si apre da allora un'altra 
intensa e difficile fase del la 
sua vita, durante la quale 
eg l i deve piu volte scon-
trarsi — pagandone anche 
lo scotto — con la realta di 
una politica mimster ia le so-
s tanz ia lmente ost i le agli m-
tercssi dei lavoratori. Tut-
tavia, a lar fronte di una 
difesa troppo rigida della 
Jegge sul le pensioni , s tanno 
da parte di Brodolini atteg-
g iament i po.sitivi, di gran-
de apertura e compren.sio-
ne verso le r ivendica / ioni 
sociali . di polemica esplici-
ta contro la repress ione . 
Bastera ricordare alcuni tra 
i dati pin Mgnificativi. lo 
i m p e g n o di Avola per il di-
sarmo della polizia. la pro-
testa con Rumor per il pro-
ced imento contro i brac-
cianti , la minaccia di dimis-
• ioni per l 'eccidio di Batti-
paglia, la presenza alia ve-

gl ia della notte di Capodan
no con gli operai delI'.4po/ 
Ion in \ i a Vene to a Koma. 
la polemica con Cariglia 
sul la con^ultazione con l 
sindacati K recano la stes 
sa impronta l gesti degli 
ult imi mesi : dal le nobili 
parole pronunciate al con-
gre^so di L i \ o r n o del la 
CGIL t« s c e g h e n d o gli ami
ci, si Mvlgono anche 1 ne-

i miei . Io ho sce l to i miei 
amic i . \ o i s iete i miei ami
ci. i miei compagni >) alia 
partec ipa/ ione al congresso 
de l le ACLI, fino alia n n n o -
vata minaccia di d imetters i 
se il g o \ e r n o avesse ancora 
tardato ad approvare il suo 
progetto di Statuto dei la
voratori. 

Sono Ie cose per Ie quail 
Brodolini non piaceva ai 
g iornah del padronato, e 
che lo ponevano sovente ai 
centro di dure po lemiche 
anche nel suo s tesso parti
to, dove la Uestxa dei Pre-
ti e dei Tanassi non gli per-
donava, o l tre agli • ecces-
si > da vecchio s indacalista, 
l 'atteggiamento verso i co-
munistr. l 'at teggiamento re-
sponsabi le di ehi, pur nel-
la differenziazione ideale 
e polit ica, non accetta 1'an 
t i comunismo e crede nel-
la possibil ity di lavora-
re per uno sbocco unita-
rio. per Tinteresse del la 
c lasse operaia e di tut to 
il mov imento democrat ico . 
COM, in un'intervista rila-
sciata nell ' apri le scorso, 
Brodolini aveva ca ldeggiato 
un t ipo nuovo di rapport! 
polit ic! in Parlamento, co
m e condizione per portare 
avanti • una strategia rifor-
matrice •. 

E' la stessa intervi.sta nel-
la quale, al l ' indomani del 
l 'eccidio di Battipaglia, egl i 
denunciava « un piano del
la destra ». il tentat ivo « di 
imporre una nuova svolta 
moderata al c e n t r o - s i n i 
stra *, ed entrava in dura 
polemica con la destra so-
c ialdemocrat iea (« Voglio-
no fare la sc i ss ione? Ci pro-
v ino Dove andrebbero? Si 
troverebbero fata lmente in 
un'area polit ica vicina a 
que l la di Malagodi. Noi non 
poss iamo n m a n e r e paraliz-
zati perche v iene puntata 
contro di noi un'arma che 
probabi lmente e anche sca-
n c a » ) . E contro la sciss io 
ne Brodolini era poi toma
to ad e.sprimersi energica-
m e n t e con una lucidita che 
sembrava sfulare disperata-
m e n t e il n n n o v a t o attacco 
del male nel la lettera a 
Nenni , vero e proprio te-
s tamento polit ico. II testa-
mento di un u o m o profon-
damente onesto , di un mi-
l i tante socialista coraggioso 
e tenace, la cui scompar-
sa e una perdtta grave per 
il mov imento operaio e de 
mocrat ico del nostro paese. 

Massimo Ghiara 

Basta con la guerra nel Vietnam 

S E A T T L E (USA) - Giovani pacifist! manifestano duranta la sfilata d*g!i 814 toldati americani r ichiamati dal Vietnam. 
II cartello dice: « La guerra non sara Anita flnche tutti i G l non saranno stall r iportati in patria ». II 20 luglio avranno 
luogo in tutto il mondo manifostazioni par la f i n * da l l ' aggreu ione , come deciio dalla conferenza comunitta di Mosca. Negli 
USA, in autunno, avranno luogo una serif df atti antigovarna t iv i , che culmineranno con uno sciopero nazionale di tutte le 
icuole e universita il 14 novembre, al quale prendaranno parte un milione di giovani. II giorno dopo, una matsiccia marcia 
si svolgera a Washington. Lo ha d e c i » il t Comitato studenttsco di mobilitazione per porre fine alia guerra nel Vietnam » 

Le conclusion, del simposio dei vescovi cattolici a Coira 

I PRETI CONTESTANO IL CELIBATO 
Rivendicano il diritto di partecipare liberamente alia vita politica e di lavorare - Novanta sacerdoti riu-
niti in controsimposio - «I fatti della Chiesa contraddicono le parole » - Si^nificativo discorso del cardi-
nale Suenens ai vescovi: « Non pratichiamo la politica dello struzzo, guardiamo in faccia ai problemi » 

Dal nostro inviato 
COIR\. II 

II Smodo episcopaJe del 
prossimo 11 ottoore, convo-
eato a Roma dal Papa per di-
acutere il eomplesso e delica-
to tema del rapporto tra Chie-
•a centrals e Chiese locali, 
non potra non .iffrontare. do
po quantfl e a w e n u t o a Coira, 
tn Svizzera, in questi gior-
ni, i problemi scottanti dei 
preti rhe di tutta la Chiesa 
•ono la forza essenriale 

Questa l'opinione prevalentc 
tra quanii hanno asMstito o 
hanno partecpato ai lavon del 
Simposio dei 115 vescovi 
europei dell'Est e dell'Ovest 
Questi, venuti nella tranquil-
la oittadma dei Gngioni per 
riibatterp, senza troppo cla 
more, il tema nguardante 
« il ruolo del prete nella Chie 
aa e nel mondo d'oggi», si 
• ono trovati, lnaspettatamen-
te, di fronte ad un contro-
Simposio animato da circa 
80 preti (il primo g iomo era 
no 60) convenuti da van Pae 
ai europei e fermamente de 
c:si a nproixirre in termini 
nuovi il rapporto tra Chiesa 
« mondo e a portare avanti 
]a loro battaglia fondata su 
rivendica7ioni precise hberta 
di panecipare alia vita socia-
le, sindacale e politica come 
tutu gli uomini; liberta di 
trnvarsi un lavoro possibil-
menre nella fabbrica e di 
•posarsi. 

Di fronte a queste rtchfeste. 
I l relazioni dei cardinal! 

Doepfner e Bengsoh sono n-
sultate superate dai fatti. La 
stessa relazione Uetta al Papa 
prima che partisse per Coi
ra* del larcivescovo di Bolo 
gna, card. Poma, 6 passata 
in secondo piano propno per
che imperniata su un equi 
l ibnsmo ehe, da una parte n 
conosre la necessita di « una 
accentuata comunione tra il 
vescovo e l suoi sa(erdot .» 
affermando che «l 'autonta 
del vescovo non si identifier 
con il dispotismo del capo 
che otrmanda», dall'altra si 
preoccupa di difendere « l'ob 
bedienza » del s&rerdote (ma 
in termini tradirionalM verso 
il \ e scovo «che ha ricevuto 
un mandato da attuare» 

Anche il primate di Spagna, 
card Enrico y Taranoon, ha 
cercato di fare un discorso 
diak>gico tra vescovi e preti 
coniestaton nconoseendo che 
« oggi la sola cosa che non si 
puo ammettere e 1'immobili-
smo » per cui « lo statuto so-
ciale del prete va adattato al-
le forme nuove della socie
ta l » Ma il noto teologo tede-
sco Karl Rahner ha subito 
commentato « Le belle paro 
Ie sono ormai mutili l pro 
blemi sono troppo scottanti 
per essere affrontati in que-
sto m o d o » e il vescovo bel-
ga De Smedt ha agjriunto: « I 
preti protestaUri sbaghano in 
molte cose, ma hanno ragio-
ne sul fondo e vanno tra'ta-
ti da fratelli ». 

II \ rro proragonista de! 
Simposio di Coira e alato il 

primate del Relgio, card Sue 
nens, il quale, nprendendo in 
parte i tern; K'« t rat tat I nel 
le ^*'ssanf.i o n telle i un vern 
proKramma e.ettorale) cne 
formarono 1'intervista a 'nlor 
motions catholiqucs, ha cosi 
esord.to « Non pratichiamo 

I la po i l t l ca de l lo - ' I H / / 0 ( lu .H 
diamo in faccia ai problem: » 

1 Suenens. che ha parlato per 
I ultimo nella seduia pubbhea 

di chiusura, con numerosi 
giornalisti presenti, ha cost 
presentato le sue pr(;poste 
« 1) a] prolondire )1 \alore 
evantfeiKo del celibato come 
libera scelta. 2) rivedere la le 
gisla/ione canonicj in materia 
di dispensa dal celibato, 3) 
studiare meplio cio che e es-
sen7ialc e c.o che «• contin 
gente nel ministero sacerdo 
tale; 4» esaminare la quest>o-
ne dell'ammissione al sacerdo-
zio di uomini gia sposati, so-
prattutto laddove lo e s ^ o n o . 
per penuna di preti, le neees 
sita pastorali ». Ha, mfine, da 
to lettura di una drammaM-
ca lettera mviatafrh dal teolo 
go svizzero (non molto ben 
visto dallo ex Sant'XJffizio) 
Heinz Kung- <x La ens i del cle-
ro e di estrema gravita — ha 
scnt to Kung — Non e DIU 
possibile fermare questo 
processo di nmessa tn que 
stione Si ha e si avra rapi 
damente un numero crescen-
t« di preti che lasciano il 
ministero, un numero crescen-
T« di gente che vuole anda-
re avanti II vero dilemma 
per I preti e. o proseguire il 

nnnovamento con i vescovi, 
o senza di loro e, di con-
sejruenza, contn> dl loro. II 
d i e sarebbe disastroso. Gia 
adesso, non solo il Papa, ma 
anche I vescovi mm sono se-
Kiuti su alcuni punti impor 
'anti ne dai preti ne dai lai 
ci » 

II Simposio episcopale di 
Coira si e. quindi, ehi'iso 
sen?a approdare ad una ran-
clusione D'altra parte — na 
awert i to ancora Suenens — 
« determinare a priori 1'imma 
gine del prete del futuro .1 
KTUficherebbe arrestare la vi
ta, paralirzare in anticipo la 
a/ione dello Spinto santo .. » 
come per dire che la vita £ 
dialetfica ed e in ogni oa 
so sbagliato fongiare rnodelh 
o prefigtirare soluzium 

Lassemblea dei preti nu-
niti alia Vo/Vshaus ha appro-
vato una lettera ed e sta'o 
deciso all'unanimitk di inviar-
la a Paolo VI. La letters, do 
po aver ricordato le speran-
ze suscitate nel mondo d-\ 
enricljche come la Pacem in 
terns e la Populorum progrvi 
tio. osserva: «Gli atti della 
Chiesa sono ben lontani dal 
l'armonizzarsi con le tue pa 
role. Cosa ancora piu grave-
accade che i fatti contraddi-
cano le parole... Noi consta 
tiamo che dopo il Vaticano 
II la Chiesa non ha rotto i 
suoi legami con 1 poteri... La 
colleglalita episcopale non ri«-
»ee ad espnmers i nel fatM... 
Co! pretesto di mantenere la 
unlta della Chieaa, II aiate-

i ma amnnni^trativo romano, 
(he prende per essa tutte le 
decisioni important!, impone 

I alle chiese hwali un'uniformi-
| ta che non cornsponde piu u 
I bisogm pastor.ili concreti... Vi 
I preyhiamo di permettere ai 
I preti di M egliere liberamen 
, te la forma delta loro esi-
i sten/a personale <'he deve cor-
I nspondere ai bisogni della 

ioro Mtiia/ione Nel loro desi 
1 d e n o di servire gli uomini, 
I essi non de^ono pssere co 

stretti al celibato con una .e^ 
KP unueisa le Diamo infine 
una grande nnportanza al 
nrossimo Smodo epi.scopale. 
Ci augunauh. che si trattera 
di una assembles reoponsab 
le. non sottomessa a ordini 
del ffiomo prefissati ». 

Che fara Paolo VI? Mentrt-
vetnva redatta dal comitato 
e s e c u m o dei preti contesta 
ton la lettera citata, L'Osstir-
vatore Romano usciva I'll lu
glio con un sifcnificativo arti 
colo del cardinale - teologo 
Jean Danielou dal titolo «II 
Papa e I Vescovi» in out un 
concetto fondamentale nsalta: 
« Lesistenza di un potere c«n-
trale, fortemente organizzato, 
e oggi piu che mai una l e c e s 
sita per la Chiesa, E' esao "»o-
lo, in effetti, one permette ai 
le legittlme diversity ol 
espnmersl senza che vi sia 
una minaccia per l'unlta n. 
II g iomo prima, era stato io 
stesso Paolo VI a dire, nel 
corso di una tidfrrusa genera
te, che « l a Chiesa avra un 
periodo di mission Uherts.». 

« Sara ndotta la disciplina for-
male, abouta oyni arbltran.i 
intolleran/a. ogni a^solutismo; 
sara semjilif .< ata la legge po 
sitiva, temperato 1 eserctzio 
dell'autonta, sara promosso u 
senso della liberta cnstiana. 
Ma dovremo nello .stesso tem
po essere cost lent! che la no
stra libeita non ci sottrae al
ia legKe di Dio, nelle sue su
preme t-si(i<"n/e di umana sa^-
gezza, ch sequela evangelica... 
di obbedien/a all'ordine comu 
nitano pioprio della soc iet i 
ecclesialc* » 

Una nsposta, dunque, b 
gia ptonta e e'e anohe par 
don Eruo Maz/i che, non es 
sendo Tius< ito a farsi nceve-
re dai \ e s /ov i , in una con 
feren/a stampa ha lllustrato 
e difesfj l'espenenra della ^o-
munita dell'Isolotto ingiusta-
mente perseguitata dicenda: 
« Fmche la jjerarchia continua 
a soffocare espenenze evan
gel iche come quella dell'Iso
lotto, l discorsi dei vescovi 
sono solo una commedia ». 

II siparto, che e calato su'le 
due assemblee dt Coira le qua-
li hanno messo in evidenzs 
la distan?a esistente tra vesco
vi e preti ma anche H p e n 
colo per la Chiesa nel non 
colmarla, si naprira al S; 
nodo straordinario del vesco
vi di Roma e in taie ooca-
sione il discorso tra i mode-
rat i - conservatori e i projrres-
sisti assumera ben altro ii-
he\*o. 

Alceste S«ntini 

Dal awftra f r r iayJ—te 
BELGRADO. luglio 

« II progresso e il livello di 
sviluppo di una socteta s: pos-
sono valutare concretamente 
dal ptKto che vi occupano 
la donna e l'mfanzia», cosi 
mi precisa Vojslav Bakic. uno 
dei maggiori e s p e n i di dint-
to familiare jugos lan . Sono 
questi l fondamenU general] 
eui *i sono rifattt e si rifan 
no i legislaton di questo pae-
se nellaffrontare i problemi 
connessi al vasto ma dehcato 
settore del d in t to di famiglia. 

Laffermazjorte di Bakic e 
lnrportante se si pensa ehe 
fino alia lotta dt liberazione 
e airacquisiziooe dell'indipen-
denza a w e n u t a alia fine del-
1 ultima guerra monckale, le 
leggi della vecchia Jugoslavia 
erano basate sua principi del 
patriarcato e c ioe sul fatto 
che tutti l poteri erano del-
l'uomo, fino al punto ohe egh 
aveva il diritto di negar* la 
patemita at p r o p n figli, an
che a quelli nati nel matri-
monio. 

Risolvere in senso sociali
sta il rapporto uomo-donna e 
famiglia societa in un paese 
cosi eomplesso, dove sono pre
sent! differenze religiose, tra-
dizioni cultural* le piu diver
se e talvolta fra loro c o n t e 
stant i, e abitudim ehe hanno 
sempre risentito della lunga 
presenza stramera, si presen-
tava assai difficile Le ncer-
che e gli studi sulla famiglia 
nelle vane regioni Jugoslave. 
da parte di suigoh studios), 
risalgono al 1874, e dal l»5a 
opera un vero e proprio Isti-
luio di scienze sociali. con 
sedi distaccate in tutte Ie sei 
repubbliche della Pedera/ione 

Prima dell'ultima guerra il 
matnmonio era per legge re-
ligioso in tutto il paese, esclu-
sa la Vojvodina dove, per una 
vecchia legge ungherese, era 
ohhligatono soltanto quello 
cv i l e , e. in caso oVi necessita 
in Slovenia e in Dalmazia per 
gli atei e j>er eoloro l quali 
non appurtenevano alia chie
sa romana I nuisulmam del 
la Bosnia, della Macedonia e 
del Knsmet, poi. seguwano la 
le^ge di Srhenat , come tutti 
gh altn appartenenh a que
sta religione 

Fino al 1U41 il d m t t o di fa 
miRlia era considerato come 
una parte del diritto civile. 
CKH» come una parte delle 
leggi che regolnvano i dintti 
<h propneta e i rapport l per-
sonali dei cittariini II rnatn 
monio era considerato come 
un affare strettamente pnva-
to fra due cittadini, Non so
lo, ma fino ad allora erano 
in vigore differenti regimi gni-
ndici rapportatj alle vane re
gion! del paese Ci6 che fml-
va per approfondire le difTe 
ren7e tra tutti i cittadini ju-
goslavi. 

II divorzjo era regolato dal 
diritto religioso- in generale 
< cattolici potevano ottenerlo 
solo con I'autonzzarione del
la Sacra Rota; gli ortodossi 
attraverso una richiesfa ad un 
tribunale religioso; i mu-
sulmani ricorrendo all'istitu-
to tradizionale del ripudio. 

Dopo la lotta di rrsisten7.a 
e gk sfor7i e i risultati po-
sitivi per arnvare aU'unificn-
7ione del paese. si arnvo nel
la elabora7ione della prima 
CostitU7ione del 194fi a stabi-
lire il principio, per cio che 
concerne il d in t to familiare, 
del!'eguaf»lian7«fl dell'uomo e 
della donna m tutM 1 settori 
della vita sociale e quindi an 
che nel rapporto matnmonia-
le e familiare. 

In linea di principio la le-
gisla/ione Jugoslava, a somi-
glianza di quelle di a l tn Stati 
socialisti, considera il vinculo 
familiare come volontano. ba-
sato sulla comunione dei di 
ntt i e dei d o v e n , nel < ui am-
hito 1'uotno e la donna rea 
li77ano i propn mteres^i so
ciali e personali di cittiid'm 

la. legge del :< apnle l'M6 
aveva difatti come scopo pr n 
n p a l e quello d. proteggpre nel
la mainera migliore la famiglia 
e di regolanie l rapporti in-
temi , conformemente alle ntio 
ve conce7ioni sociali e in re
lazione ai mtitamenti sono po 
litici che si erano effettuaU 
nel paese 

Per questo un certo nume 
ro di principi furono messi 
chiaramente in n h e \ o - 11 la 
famiglia in quanto isctu/ 'one 
di importan?a s<K'iale genera 
Ie deve essere regola'a sulla 
base delle leggi dello Stato; 
2) i dintti e i doven sonn 
uguali per ciascun memhro 
della famiglia. 3i I organi77a 
zione e la nojmali77a/ione dei 
rapporti di famiglia devono 
essere di esclusiva competen-
ra dello Stato. 4> le diverse 
repubbliche devono avere la 
possibilita di regolare attra
verso loro leggi alcuni delta-
gli relativi ai rapporti di fa
miglia (per es l rapporti 
patrimonial:>. tenendo conto 
delle circostan/e partuolan e 
delle different! condi/ioni del
le singole region:, ma sempre 
nel rispetto dei pnmi tre pun
ti sopra mdicati 

Partendo quindi dalla sepa-
razione del dintto religioso da 
quello civile, e rendendo ob-
bl igatono soltanto il matrimo-
nio civile, fu introdotto auto-
matlcamenfe in Jugoslavia il 
divoivio, nonche il principio 
non solo dell'eguaglianza del 
coniugi. ma ancihe dei figli. 
Per cio che concerne questi 
ultimi la nuova leglslazlone 
precisa che non solo sono le-
gittimi tutti 1 figli nati dal 
matnmonio , ma anche quelli 
nati fuori del rapporto fami
liare, qualora il Tribunale ve-
rifiohi la paterrrit* « con tutti 
1 me/zi a sua disposirlone >•• 

Vediamo in concreto qual e 
1* prooedura per ottanere U 

divorzio il procedimenfo d: 
fronte al tribunale provincia
te deve essere ncmesto da 
uno dei due coniugi o consen-
sualmen'e La legge prevede 
una s e n e di casi per arriva 
re alio scioghmento del rap
porto matnmoniale mfedeltk 
di uno dei due con.ug:. che 
uno dei due coniugi attenti 
alia \ n a dell'altro, malt rat ta-
menti e tnguirie gra\i cne 
rendano la vita in comune in 
sopportabile: abbandono, ma 
lattie nientali e scomparsa per 
un periodo di almeno due an
ni Oltre a questi casi. sono 
considerate motiva/iont vali-
de per nchiedere il divorzio 
la condanna d: uno det due 
coniugi a una pena supenore 
ai 3 anni per dehtti comuni 
o per ofTesa alio Stato 

I legislator! jugoslavi sono 
partiti dalla eonvinzione rhe 
il divor/io deve essere p«'r 
messo non soltanto ui caso 
di violaz-ione dei d o \ e n co 
mugah. ma anche se la v.ta 
in comune dei congiunti divie 
ne insopportabile. Per questo, 
oltre ai casi suaccennati. lo 
art ,T« prevede la nchiesta di 
divorzio per incompatib:lita di 
carattere, per disaccordo per-
manente e per provata ostili-

ta reciproea In generale, quan-
do il Tribunale conferma la 
esistenza di una di quest© ran 
se non sussistono a l tn osta 
coli all'ottenimento del divfir-

Da tutta questa rasistica si 
nleva concretamente rhe al 
rune differenze esistono con 
gli a l tn paesi socialist!, an
che se il progetto di nforma 
del diritto di famiglia attual 
mente in discussione contie-
ne la proposta di condensare 
in un'unica motiva?ione la n 
chiesta di divorzio e di lascia-
re poi la densjone alia discre-
7ionaiita del giudice. che do 
vra tenere conto, piu ehe nel 
passato, soprattutto deil'esi-
stenza dei figli e dei prohle 
mi che ne ronseguono II pro 
cedimento non dura piu di 
tre mesi al massimo, e il suo 
costo non supera le due tre 
mila lire, che si pagano per 
niarche e tasse d'ufficio An
che qui. come altrove, prima 
di d-ichiarare s«!iolto il matri-
monio. il giudice cerea di t on 
vincere i coniugi a sopnisse 
dere alia decisione. ma qua 
lora essi la confermino. il pro 
ced.mento prosegue o si (on 
elude Data la deltratez/a del 
protilenia il pubblico non e 
ammesso alle udien7e su. ca
si di divorzio 

Al fine poi di evitare ahu-

E# morto 
Mario 

Schettini 
M i l . W O . 11 

l.n S4 nMnre UlDIDiill >l,i e l̂i> 
rn n M,n , I I Si In Uiii < M)i>itii 
lmpnn MS. I I I I I lite leu nella sua 
i asa m If i iK-e \ , i t o a N.ipnli 
nel l'»l<t d,i K< nitm i . i l . ibri -i 
Si hetl i i i i M < 1,1 di ilh ,ili> i!Hi 
VfinisMmo al i i inrn.ii i I IH. HI I 
1 l i inni di.ito ilnpoiiiii i r . i fu re 
dattuie ( l l i \ l.itu i|i I1 I 'n la 
Si era MU < i *«r ainente tr. isfe 
! to a HOIIIL'II.I e i|i i i i idi ,i Mi 
I,Hill 

Nel i riiiipn l i ' l te i . ino a \e \a 
c onl i ln i un ;1 HUM in/o II pae 
M' del >ia-.tardi > i dito d.i Mrm 
rl. id' ir i. < he ricl l'l)-' ni l fete 
vim ere il I'reioii) Mem.ngv\a\ 
Del I'>/i i- il M I I I ei (indii romaii 
/ I I . ' I raga / / i (Il Mil. ino ^. al 
(|iialc stgi i ir i ino I tre n i n o n t i 
i i t i lnlati l.a terra gira » edit i 

da ( mo Del Du( a Strisse an 
( tie un sa«« o -. i»11* lettere di 
( n-tari/a D \ /eg l lo , nel I%1 ed 
un >.ai!L!iii antold^M (i Mill i l lumi 
ni-mn mi l . I IK -e - Milauo in Ku 
rnpa nel 1%2 N( I l%4. pub 
bin ii i I. I tal ia l la i t ita dl alia 
na/Kine i ditn da Sujiar, i hi 
in i p in i ic t t i di Si hett n rap 
pn -entava I a\ v m di una im 
inirtatlte (,narit(l tninple^^a ope 
i a -toru a (he dowva n t o p r i r e 
.1 periodo dal "(Ml alia sei onda 
V! ii rra niondiale Sell nmbi lo di 
qu< sto piano seguiroiii i piu tar-
di t l.a pr ima guerra mondialc. 
Stona t Lettt ratura > edito da 
Sanson, (he In a f fermo prcss^t 
il grande pubblico Nel settctn 
hre dello st orso anno, sempre 
edito da Sansom. use 1 t La let 
t t r a l u ra della grande guerra • 

I funeral i dello s tn t t o re si 
svolgeranno domatt ina. 

\ i Tamil ian di Mar io Si hem 
ni Bintigano lo r - p r r s - m n ' del 
prnfnndo cordogl i della reda 
7ione de l l ' t I 'mta t 

si la legisla/.one na s'abil: 
to, come regola generale. par 
l procedimen': per co.pa, cnt 
la domanda d: divorzio non 
puo essere presentata di l con 
g'iintt» colpevo'.e. ma quest* 
norma e constderata lnammia-
sibile e si propone ora di n » -
dificare la legge per permette-
re anche alia parte colpevole, 
qualora l'altra nfiuti di a w a 
re :1 procedimento. di intra-
prendere un'azione legale do-
po un periodo di separazione 
di fattt) r quando non esista 
piu speranza di una nconel-
hazione 

I.a legge attuale e molto se-
vera nei nguardt del congiun-
to colpevole e scanca su di 
lui Ie conseguenze piu sfavo-
revoh che potranno seguire el 
divorzio Difatti egli non puo 
reclamare gli alimenti, anche 
in cast) di lndigeru-a. di ine«-
pacita lavorativa e di disoccu-
pa7it>ne In alcuni casi e co
st ret to anche a pagare I dan-
ni. qualora esista in propoji-
to una domanda dell'altra 
parte 

Per cio che concerne i rap
porti patrimonial!, la leggp pre
vede che al momento del ma-
tnmonif) le rispettive propne
ta patrimonial: non siano mea
se in comune Per tutto nb 
ehe I coniugi hanno arcumtl-
lato con il lavoro durante la 
vita in comune. e m fase di 
separazione. nella div^sione 
del patnmonio si tiene conto 
dei guadagni rispettivi, calco-
lando per le donne anche il 
valore del !avt>ro casalingo 

I dintti dei figli sono de-
termmati dal tribunale che de
ve stabilire dove vivranno e 
con ehi Per la quota alimen
ti non esistono norme gena-
rali. ma la decisione viene la 
sciata alia discre7ione del giu
dice il quale considera tutte 
le disponibilita dei due ge-
nilon \nthe in (piesto 4arn 
po e alio studio lintroduzio-
ne di norme piu precise per 
la protezione giundica dell* 
prole 1'ammontare degh aM-
menti, le mtKlahta della sue 
determina/ione. e il campo dl 
inmativn della societa, soprat
tutto per quanto ngtiarda glj 
organi di tutpla nell'applica-
zione dellp decisioni dei tn 
bunali, l'estensione de: dintti 
dpi figli natural!; '1 ruolo d«-
gli organi di Mitela nella de-
terminazione della paternitk 
extra-comugalc ecc 

Ciascuno dei coniugi ha di
ritto anche agli aliment: quan
do non ha possibilita di gua-
dagno e l'altro ha U dovere dl 
mantenerlo per un periodo 
non fissato dalla legge Que-
s'o obhligo viene meno quando 
non sussistono piu le condi-
zioni che furono all'ortgine di 
(|uesta det isione e altresi 
quando il coniuge ehe ne be-
neficia si nsposi o im«i a la
vorare. 

Alcuni dati su quanM dl* 
vorziano in Jugoslavia per-
meftono di vedere concreta
mente. anche in questo caso, 
quanto s u infondato il timo-
re d: eoloro che ne combat-
tono l':ntrodU7ione nella le-
gisIa7ione italiana in nome del
la difesa dell'isMtuto familiare: 
nel 105^ si sono registratl 
l!>3'tiS casi di divor7in, nel 
19H2 21 1!<8. nel 1%S. 2! 649 Le 
percentuali generali degh an
ni precedent: I'ultimo conflit-
to mondiale ci danno lo 0,5 
di di\orzi su KICK) abfanti e il 
7Mrr di matrimoni: nel 1947, 
ad un anno dallintroduzione 
della nuova legislazione ei 
contavano su ogni 1000 abi-
tanti i;i,2 matrimoni e 1.7 di-
v0r7i; nel l!Wfi. Hfi matrimoni 
e 1.2 divorzi. La media degh 
ultimi 15 anni e stata di 1,1 di 
vor7i ogni mille abitanti. 

In defmitiva. per cio ehe 
concerne il futuro, in Jugo 
slavia oltre a perfczionare le 
norme da appiuare alle pato-
Iogie fam:l:an en? si sono gia 
manifestate c: s; jiropone d. 
elaborare p u d"*t i^'.ia'.imen 
te un sistenia d, misure e|u-
ndirhe pre\entr.e (he tonda 
no ad imped.re la p / ' u r a 
della fam %'• a <> d. a'"enuare 
le tenden/e d s n'ejra'ne: 

Non so o, ma >. ceri a d. 
mufnersi neil i dire/.one op-
posta al pas-a'o e cioe an 
/ iche cf>ns.derare l.t famiglia 
dipenriente dai mutamen'1 so 
ciali, studiare un niolo « soela 
hzzatorp della famiglia » Ruo
lo tanto p;u importante m 
una societa autogestionana 
come quella jugoslava che f< 
chiede, per la sua stessa stmt 
turazione, la par fecipa?ione di-
re'ta a oanta di dintti e >1i 
dover:. di tutt! \ suoi mem-
br , uonvni e donne 

Franco Petron© 
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