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/ sermi di medicina sco/osfjco 

II bambino 
«a pezzi > 

Scanena di specialist] e limit! d'intervento 
Separaiione tra insegnanti, sanitari e serWzi 
psko-pedagogki: ognuno si euro di una par
te del bambino, nessuno del bambino «in/ero» 

Un bambino di quattro an-
ni che sente un malessere 
piagnucola, non mangia, non 
gioca: se prova un dolore, 
piange o strilla; ma se in-
vece non avverte nessuna 
sofferenza e ben difficile vi-
sitarlo o interrogarlo: si di-
vincola, si distrae, fugge via 
fisicamente o psichicamente. 
Percid un bambino di quat
tro anni — in generate — 
pud avere un rapporto col 
medico soltanto se e malato 
di una malattia che provoca 
sofferenza o dolore, oppure 
provoca oggettivi mutamenti 
del suo corpo (come la feb-
bre), perche soltanto in que
st! casi ci si pud rendere con-
to delle sue condizioni. A sei 
o sette anni, invece, il bam
bino e cambiato e collabora, 
cioe cerca di capire quel che 
gli adulti si aspettano da lui 
e di soddisfare l'aspettati-
va: questo cambiamento ren-
de possibile e proficuo il rap
porto col medico, nel senso 
che non occorre che il bam
bino soffra per indurlo a se-
gnalare le proprie condizio
ni, ma gli si pud chiedere 
di aprire la bocca e mostra-
re la gola, di tossire, di muo-
versi, di camminare, di guar-
dare un tabellone e cosi via. 
E' proprio su questo svilup-
po del senso sociale del bam
bino che si fonda 11 servizio 
di medicina scolastica: cioe 
un'attivit& medica che uti-
lizzando le prime capacita di 
collaborazione del bambino 
fa un'indagine sistematica 
sul suo stato di salute e sul-
la pienezza delle sue funzioni 
e capacita. 

Accade pero spesso, pur-
troppo, che i servizi di me
dicina scolastica non adem-
piano a questo compito, ma 
si limitino a somministrarc 
le vaccinazioni, o a consta-
tare che il bambino e gua-
rito da una malattia int'et-
tiva e quindi puo venire 
riammesso in classe con gli 
altri, o a dargli il pronto soc-
corso di una pastiglia per il 
mal di testa. Un servizio me-
dico-scolastico efficiente de-
ve invece seguire un pro-
gramma ben delineato nel 
quale ha importanza prima-
ria l'esame delle tonsille e 
del cuore per rilevare l'e-
sistenza di tonsilliti o i so-
spetti di lesione cardiaca reu-
matica; tutti i casi sospetti 
devono venire sottoposti a 
indagini approfondite, con 
1'ausilio di esami di labora-
torio, sino a formulare una 
diagnosi precisa da inviare 
al medico curante. 

Un secondo aspetto mol-
to importante dell'indagine 
e quello che tende a accer-
tare la normalita della vi
sta e dell'udito: anche qui, 
i casi sospetti devono tutti 
essere inviati per accerta-
mento agli ambulatori spe-
cializzati. L'esame generate 
del bambino deve anche ri-
conoscere gli stati di cattiva 
nutrizione (in difetto o in 
eccesso), deve riconoscere o 
almeno sospettare le disfun-
zioni endocrine, i ritardi del-
lo sviluppo corporeo, i co-
siddetti paramorfismi o di-
smorflsmi (le scapole alate, 
i dorsi curvi, le deviazioni 
della colonna vertebrate), le 
eventual! lesioni neurologi-
che prima non diagnostica
te, che un successivo esame 
specialistico potra diagnosti-
care con esattezza. Anche i 
denti del bambino devono 
essere controllati, perche si 
possa curarli tempestivamen-
te e prevenire piu gravi le
sioni successive. 

La medicina scolastica ha 
dunque il ruolo di un servi
zio sistematico di diagncsi 
precoce su tutta la popola-
zione di una determinate eta, 
e su tutti quegli organi e 
apparati che possono essere 
sottoposti a un'indagine di 
massa; o forse sareb'oe piu 
esatto dire che edovrebbe a-
vere», o ache avra». que
sto ruolo. La pratica dell'in
dagine sistematica, o cheek~ 
up, ha avuto negli scorsi an
ni una popolarita artificiosa, 
soprattutto nei paesi anglo-
sassoni, e oggi la sua utilita 
viene ridimenslonata perche 
si e visto che conferisce for
se piu guadagni ai laboratori 
specializzati in cheek-up che 
reali vantaggi alia popola-
zione che vi si assoggetta: 
ma non c'e alcun dubbio, per 
contro, che aU'ingresso nella 
vita un'indagine sistematica, 
ai fini di diagnosi precoce di 
ogni malattia o di ogni di-
sturbo o di ogni diminuita 
funzionalita. sia necessaria; 
e non c'e dubbio che il mo-
mento piu opportuno per 
questa indagine sia l'eta del
la scuola elementare, quan-
do cioe le lesioni sono anco-
ra precoci ma la collabora
zione del soggetto e gia pos
sibile. e quando tutti i sng-
getti senza eccezione sono 
riuniti in un unico luogo, 
con identiche richieste di 
prestazioni, cioe con compi-
ti uguali. K" dunque certo 
non solo che le Unita sani-
tarie locali dovranno avere 
servizi di medicina scolasti
ca cosl concepiti, ma anche 
che non si deve aspettare la 
riforma sanitaria per eser-
citare ogni pressione al fine 
di ottenere il piu presto pos
sibile 1'allesUmento di tali 
servizi. 

Quali sono le difficolta, gli 
ostacoli? A prima vista la 
piu importante difficolta 
sembra quella finanzlaria, 

perche le finanze del Comuni 
sono troppo gracili, nella 
maggior parte del casi, per 
affrontare i costi che un ser
vizio efficiente comporta. Ma 
se invece si osservano le co
se piu da vicino si vede che 
il maggior problema non e 
quello economico ma quello 
dell'insufncienza di personale. 
Non perche l'ltalia abbia po-
chi medici (ne ha piu del-
l'lnghilterra) ma perche ha 
pochi medici specializzati in 
pediatria. Certo, si tratta di 
far acquisire ai medici non 
un «diploma di speciality» 
ma una reale competenza pe-
diatrica: il primo passo da 
compiere, per realizzare un 
programma di generalizza-
zione dei servizi di medicina 
scolastica, sara dunque la 
qualiflcazione di un sufficien-
te numero di medici. 

La seconda difficolta e la 
mancanza di assistenti sani-
tari che fiancheggino il la-
voro dei medici, e la caren-
za di questo personale inter-
medio e ancora piu grave che 
la carenza dei laureati: so
prattutto perche non esisto-
no, se non in numero ridi-
colmente insufficiente, le 
scuole di preparazione pro-
fessionale. II problema ha 
un'urgenza che si puo dav-
vero chiamare drammatica, e 
sarebbe sbagliato continuare 
a pensare, come molti pen-
sano. che l'assistente sanita
ria sia soltanto l'esecutrice 
materiale delle disposizioni 
che il medico da. II contatto 
con le famiglie e il collega-
mento tra le attivita sani-
tarie e i servizi sociali che 
si organizzano nella scuola 
(.la refezione, le colonie ecc), 
costituiscono una funzione 
che non pud essere conside-
rata come meramente esecu-
tiva. ma si integra con quel
la del medico. Le Region! 
hanno fin d'ora capacita le-
gislativa in materia di istru-
zione professionaie: devono 
dunque immediatamente e-
sercitare questo ruolo, e pre-
parare al Servizio sanitario 
il personale che gli sara in-
dispensabile. 

C'e poi una terza difficolta 
da superare, ed e la separa-
zione che oggi esiste fra gli 
insegnanti, il personale sa
nitario, e i servizi psico-pe-
dagogici: gli insegnanti di-
pendono dal Provveditorato, 
cioe dal Ministero; il perso
nale sanitario delle scuole di-
pende dal Comune; gli psi-
cologi e i pedagogisti dei ser
vizi psico-pedagogici dipen-
dono spesso dalla Provincia. 
Sono tre mondi che, general-
mente, non comunicano fra 
loro: ognuno di essi ha a che 
fare con un « pezzo » di bam
bino, e nessuno col bambino 
tutt'intero- Bisognera com-
battere aspre battaglie per 
superare l'assurda separazio-
ne e unificare i tre mondi 
separati che oggi si ignorano, 
che frammentano il bambi
no e non riescono a ricono-
scerlo come individuo. 

Laura Conti 

T ) T V O R , 5 ^ T O - ^rimo bilancio dopo due mesi daH'entrata in vigore della legge 
— — — — — — — — che ha fatto uscire l'ltalia da una situazione di arretratezza civile 

Non ha aperto le cateratte del male 
A Milano inferiori alle previsioni le domande presentate - Si tratta, in massima parte, di coniugi separati da moltissimo tempo - Ancora molle le diffi-
dense - Esce rafforzata una tesi dei comunisti: il divorzio e solo un primo passo che resta limitato senza una effettiva riforma del diritto di fami gli a 

Dalla desolata Luna 

HOUSTON — Dw* <MI* fetografia rilaiciat* iari dalla NASA so I la pascaggiata lunara di Slwpard • Ml tcMI . Nalla feto in alto, aullo sfondo 
totalmanta nero del cielo si staglia, lentane, Mitchdl, mantra finite* di cellocara la strumantaziorw dastlnata a rimanar* aulla Luna. La 
desolation* dtl paasagglo • accantuata dalla lunga ombra prolattata da Shapard cha ha raalizzato la fotografia. In basse: un ammasso di 
rocca lunari, su una dalla quali uno dai dua astronaut! ha appoggtato un martallo da gaologo. (Telefoto AP e ANSA) 

MILANO, febbraio 
DaU'approvazione, e quindi 

dall'entrata in vigore, della 
legge sul divorzio sono tra* 
scorsi due mesi e mezzo; po
chi per tentare un bilancio, 
ma sufficientl per alcune 
considerazionl. La prima, piu 
ovvia, che il divorzio — di-
versamente da quanto affer-
mavano gli antldivorzisti — 
non ha causato per nlente il 
crollo dell'istituto familiare, 
l'apertura delle cateratte del-
l'immoralita e della dissolu* 
tezza, la fine di antiche unio-
ni, lo scatenarsi degli istinti 
piii bassi, come si dice nei 
giornali per bene. 

Nessun trauma, nessun 
dramma: sono state presenta
te delle domande di divorzio, 
ma in numero inferiore alle 
previsioni; l'incontro tra i co
niugi che divorziano avviene 
— di fronte al magistrate — 
in un clima di civilta; i pro
blem! vengono risolti facil-
mente, senza lacerazioni e 
senza contrasti. Insomma: un 
quadro che dlmostra come, 
nonostante il parere di certi 
cattolici con la coscienza sem-
pre rivolta al male, il popolo 
italiano non ha istinti anima-
leschl ne il gusto della di-
struzione. 

Questi due mesi hanno pe-
rb anche convalidato un'altra 
delle tesi sostenute dai co
munisti durante la battaglia 
per il divorzio: che questo in 
se risolve solo una parte dei 
problemi; e un passo verso 
una struttura civile, ma solo 
un passo: per essere una ef
fettiva conquista deve neces-
sariamente accompagnarsi ad 
una revisione del diritto fa
miliare e ad un progresso ye-
nerale della societa, sia sul 
terreno culturale che su quel
lo economico. 

Frendiamo il quadro forni-
to da Milano; questa e una 
citta che — rispetto al divor
zio — pu6 essere considera-
ta una citta-limite nel senso 
che il livello culturale e su-
periore alia media nazionale, 
il reddito individuale e piu al
to, i rapporti sociali, familia-
ri, di costume piu aperti e piu 
liberi che nella media nazio
nale. E' la citta, insomnia, che 
essendo la piu «europea» 
d'ltalia avrebbe dovuto esse
re la capitate del divorzio se 
ci fosse stato il a boom » del 
divorzio. Ma non c'e stato. 
D'altra parte, per gli stessi 

{ motivi, e anche la citta in 
cui le caratteristiche del di
vorzio rispecchiano le caratte
ristiche nazionali. 

I magistrati che qui si oc-
cupano dei problemi matri-
moniali avevano fatto una 
specie di preventivo di quello 
che sarebbe accaduto nel mo-
mento in cui il divorzio fos
se entrato nel nostro ordina-
mento giudiziario. A Milano 
le richieste di separazione le
gale sono poco meno di due-
mila airanno, con una ten-
denza all'aumento parallela al-
l'aumento della popolazione; 
di queste duemila domande, 
perb, solo il sessanta per cen
to — forse anche meno — 
viene portato fino in fondo: 
in molti casi subentra la ri-
conciliazione, in altri — sem-
plicemente — i coniugi non 
se ne interessano piu. Le se-
parazioni legali effettive sono 
quindi circa un migliaio ai
ranno. 

Naturalmente non si pub 
calcolare il numero delle se-
parazioni di fatto; i magistra
ti milanesi si sono orientati 

su una cifra analoga alia pri
ma: altre mille. In tutto ta 
duemila aU'unno. Considerato 
che l'eta media dei coniugi 
che si separano si aggira fra 
i trenta e quarant'anni, si so
no presi in considerazione gli 
ultimi trent'anni, senza perb 
giungere alia cifra di sessan-
tamila separati che avrebbe-
ro potuto desiderare di ricor-
rere al divorzio: si e conside
rato, infattl, che la cifra di 
duemila airanno e degli ul
timi anni (in passato era mol-
to inferiore, come molto in
feriore era la popolazione del
la citta), che molti dei co
niugi — in questo periodo d: 
tempo — possono essere de-
ceduti, molti altri possono es-
sersi trasferiti in citta diver
se, altri ancora — infine — 
possono non avere interesse al 
divorzio. E si e giunti acon-
siderare che «l'ondata di si-
stemazione » — l'ondata, cioe, 
di quelli che avevano matu
rate le condizioni richieste 
dalla legge — sarebbe stata 
formata da circa 5-6.000 do
mande. Invece, a tutt'oggl, ne 
sono arrlvate meno di 1.300: 
circa 600 nei primissimi gior-
ni, poi con un ritmo limita
to ma costante, che fa sup-
porre si possa giungere nei 
prossiml mesi ad un massimo 
di 4.000 domande. 

Finora la sezione del tri
bunate milanese che si occu-
pa delle cause di divorzio na 
esaminato una ventina di ri
chieste (il procedimento e 
spedito, ma ha avuto inizio 
da poco tempo e la legge pre-
scrive che debba trascorrere 
un mese dalla convocazione 
davanti al presidente del tri
bunate al giomc del dibat-
tito) e queste richieste hanno 
gia confermato una delle te
si di chi si era battuto per 
il divorzio: questo non di-
strugge le famiglie ma si It-
mita a prendere atto di una 
rottura gia awenuta; per con
tro permette di sanare situa-

Al Piccolo di Milano 

II recital 
brechtiano 
di Helene 

Weigel 
MILANO, 14 febbraio 

Helene Weigel, Ekkehard 
Schall e Manfred Karge han
no presentato al Piccolo di 
Milano il loro Brecht-Recital 
interpretando trentasei poesie 
di Brecht piu alcune richieste 
dal pubblico che ha entusia-
sticamente applaudito: il 
Grande corale di Baal detta 
da Schall, e La Mania del 
respiro da Karge. 

I tre eccezionali interpret! 
hanno dato un saggio signi-
ficativo di tre generazioni di 
attori, usciti dalla scuola di 
Brecht, hanno mostrato al 
pubblico come intendono la 
lettura interpretativa di poe
sie; e ognuno di loro, ovvia-
mente, ha caratterizzato con 
diversa intelligenza e parte-
cipazione umana e artistica la 
propria prova. II risultato e 
stato un'ora e un quarto di 
recital accolto dal pubblico, 
come dicevamo, con entusia-
stico, incondizionato favore. 

Domani sera, lunedi, 1'ul-
tima- replica. 

Come si sta sviluppando la guerra di liberazione diretta dal FLE 
. _ . _ . 

Eritrea: una lotta polititamente matura 
Unificate le forze militari sotto un comando unico • «Noi ci battiamo contro l'imperialismo in Africa, che ha fatto dell'Eritrea un suo punto strategico » 
Massacri di civili e distruzione di mandrie per piegare i nomadi - L'intesa con gli oppositori etiopici di Haile Selassie • Due tend del Paese sono liberi 

I capi del FLE della guer-
riglia eritrea, hanno tenuto 
ad Adobha un convegno che 
ha segnato una svolta impor
tante nella lotta per Vindipen-
denza. Si e deciso di unifi
care il comando, cioe di abo-
lire le cinque zone di opera-
zione che si erano via via 
create, dalla prima nella re-
gione di Agordat, alia quinta 
in quella dell'Asmara. L'esi-
slenza di zone separate, se in 
un primo momento aveva fa-
vorito Vestendersi articolato 
della guerriglia, aceva finito 
per dtcentare un fattore di 
divistone e anche di paralisi. 
Su di esse si riflettevano cer
ti contrasti politici che si era-
no andati manifestando al li
vello del Consiglio supremo 
del FLE, e le operazioni mi
litari ne subivano i riflessi. 
II convegno di Adobha era 
stato convocato dai capi guer-
riglieri per superare questo 
stato di cose. Percid si era-
no invitati i dirigenti del Con
siglio supremo, che non nsie-
devano aU'interno, a entra-
re nel paese e a partecipa-
rc alia riunione. II rifiuto op-
posto ha portato a una serie 
di consegueme, fra cui ap-
punto quella di unificare mi-
litarmente il comando della 
guerriglia. posto sotto ta gui-
da di Mohamed Amed. Atoha-
med Amed e oggi il leader 
del FLE, a capo di un Coman
do generate che mantiene i 
rapporti coi paesi sostenitori 
della lotta di liberazione eri
trea. 

Ad Adobha si i comincia-
ta a chiarire ta posizione po-
litica del Fronte. Fino ad al

tera, Velemento uniflcante era 
stato I'indipendenza, ma sul 
contenuti e sul modo stesso 
per raggiungerla, le divergen-
ze non erano mancate. Le 
tendenze andavano dal nazio-
nalismo arabo di impronta 
musulmana, al baathismo di 
varia definizione, al sociali-
smo dt orientamento marxi-
sta. D'altra parte, se queste 
erano le posizioni presenti nel 
Consiglio supremo, all'interno 
esse avevano via via perso 
sempre piii di senso, per co-
si dire travolte da una guer
riglia che andava esprimendo 
una sua proposta, frutto del
la lotta e anche. se non so
prattutto, della concreta mo-
bilitazione politica della po
polazione. Dopo Adobha, si e 
giunti alia decisione di con-
vocare per il 1971 un Con-
gresso nazionale del FLE a 
base nazionale, da tenersi al
l'interno. dove si confronte-
ranno le diverse posizioni e 
dove la guerriglia unificata 
portera il suo discorso e so
prattutto I'esigenza di defini-
re una chiara prospettiva po
litico. Inianto, I'unificazione 
delle forze guerrigliere, indi-
pendentemente dalle lacerazio
ni non ancora del tutto rias-
sorbite, ha ridato al Fron
te slancio offensive, di cui 
e conferma il recente ina-
sprirsi dello scontro con le 
forze di repressione etiopi-
che. 

CM mi fa questo quadro 
della situazione, e un mtti-
tante del FLE arrivato ora 
dalle zone di guerra. Ml rac-
conta delle decinc di villag-
gi rasi al suolo nelle settl-

mane scorse fra Asmara e 
Agordat, dove Vimperatore ha 
proclamato lo stato d'emer-
genza, e mi descrive le atro-
cita di una repressione che 
ha fatto centinaia di morti, 
che ha distrutto intiere man
drie per ridurre i nomadi al
ia fame, che ha costretto ol-
tre venlimUa eritrei a fuggi-
re verso le zone liberate e il 
Sudan. Mi dice che il Fronte 
ha chiesto I'intervento di os-
servatori dell'ONU perche si 
conosca tn tutto il mondo la 
entita di una tragedia che ri-
corda per certi versi quella 
patestinese. «Oppure — ag-
giungc — siamo a un nuovo 
Biafra, ma capovolto. Gli im
perialist i non foment ano una 
secessione artificiale, voglio-
no anzi schiacciare la giusta 
aspirazione all'indipendenza 
del nostro popolo, e non si 
fermano di fronte a niente, 
a nessuna violenza, a nessu
na brutalita*. 

Gli chiedo: «Quali sono og
gi i vostri obiettivi, le vostre 
idee? Perche l'Etiopia ha sca-
tenato una cosi spietata guer
ra di sterminio? a. «Innanzi 
tutto — mi risponde — vo-
gliamo I'indipendenza. Ma 
operiamo anche in collega-
mento con gli oppositori etio
pici del regime feudale di 
Haile* Selassie", e quando do
mani anche l'Etiopia si sara 
liberate, non escludiamo che 
si possa trovare una nuova 
unita tra i due paesi. Deci-
sa e concepita, perb, da due 
popoli liberi. Nello stesso 
tempo, ci battiamo per una 
nuova societa. II Negus e la 
sua propaganda hanno detto 

di noi, prima, che eravamo 
banditi, poi hanno detto che 
eravamo manovrati dal mon
do arabo, adesso ci chiama-
no comunisti e strumenti del
la Cina. In realta il nostro 
movimento guerrigliero, par-
tito da posizioni puramente 
nazionallstiche, e politicamen-
te maturato. Organizzando i 
contadini e la loro vita so
ciale, economica, legando a es

si la guerriglia, il Fronte ha 
acquistato una coscienza pro-
gressista, che lo vede oggi 
impegnato in una lotta antim-
perialista non piu limitata a 
combattere il dominio etio-
pico. 

• Noi ci battiamo — prose-
gue il nostro interlocutore — 
contro rimperialismo in Afri
ca, che ha fatto proprio del
l'Eritrea un suo punto stra
tegico. Non si dimentichi che 
la grande base di Kagnew 
Station presso rAsmara, ser
ve anche, fra l'altro, ad adde-
strare, sotto la guida di i-
struttori americani e israe-
liani, i sudanesi che nel Su
dan meridionale alimentano 
la rivolta contro il govemo di 
Karthum. 

« E qui voglio far notare 
due cose: la prima e che il 
Fronte, il quale deve certa-
mente molto ai paesi arabi 
che lo hanno aiutato in ma-
niera decisiva, vuole tutta-
via caratterizzarsi sempre piu 
come movimento di liberazio
ne africano, che si batte con
tro un regime feudale afri
cano, che lotta per I'indipen
denza di un popolo africano, 
che crede nella completa li
berazione deU'Africa e nella 
sua unita. 

«Poi voglio sottolineare le 
ragioni di fondo dell'oppres-
sione etiopica nei confront! 
degli eritrei. Certo, contro di 
noi c'e l'ordine feudale e ci 
sono i cap! religiosi copti e 
musulmani, oggi alleati ma 
anche ormai isolati dalle mas
se. I loro evident! vincoli con 
lo straniero, sia americano 

sia etiopico, non consentono 
al loro discorso di passare, e 
la stessa scomunica lanciata 
dall'Abuma Markos, il capo 
della Chiesa copta, su chi so-
stiene il Fronte e milita nel 
Fronte, e cascata nel nulla. 
Oggi cristiani e musulmani 
combattono assieme nel bas
so e neU'altopiano. Ma, die-
tro queste intimidazioni, die-
tro queste forze, c'e ancora 
di piu che l'interesse dell'E-
tiopia alio sbocco commer-
ciale sul Mar Rosso: se il 
porto di Massaua e stato pres-
soche abbandonato mentre si 
e potenziato quello di Assab. 
non e soltanto perche questo 
e a meno di duecento chilo-
metri dall'Etiopia, serve cioe 
alia sua economia, laddove la 
economia eritrea viene lascia-
ta deperire. La verita e che 
Assab sta diventando anche 
un porto militare, al quale 
per primi sono mteressatl gli 
americani, per il controllo del 
Mar Rosso e tanto piu dopo 
che Aden e stata persa dallo 
imperialismo. II canale di 
Suez, prima o poi, si riapri-
ra, e il Mar Rosso riprende-
ra a contare. L'imperialismo 
lo sa bene, come sa bene 
quanto sia importante un*E-
tiopia sicura, asservita, per i 
suo! piani reazionari in Afri
ca. 

aPercib rimperialismo non 
pub ammettere un*Eritrea hv 
dipendente, che sarebbe una 
Eritrea antimperialista, pro-
gressista; e quindi appoggia, 
anzi dirige, la repressione e-
tiopica. Non si dimentichi che 
il napalm sui nostri villaggi 
e lanciato da pilot! americani 

e israeliani, e che le truppe 
etiopiche sono assistite da 
consiglieri venuti da Israele 
e dagli Stati Unitia. 

Sono fatti — questi denun-
ciati dal nostro interlocutore 
— che stanno venendo fuori. 
alia luce del giorno. La guer
riglia eritrea sta uscendo dal 
sitenzio, sta diventando una 
questione internazionale, an
che perche ha raggiunto uno 
sviluppo che non consente 
piii, al Negus per primo. di 
fingere di ignorarla. Control-
la due terzi del paese, e do-
re e presente esercita un ve
ra e proprio govemo. Perfi-
no nelle citta, nelle quali ope-
rano efficaci commandos, il 
segvito che ha fra la popola
zione le consente di avere una 
eflicientissima organizzazione 
clandeslina. Vn esempio: an
che nelle citta it FLE riesce 
ad applicare ai commercian-
ti e industriali stranieri una 
*tangente» sui loro profitti 
a favore della guerriglia. Co
si come regolarmente, alia 
luce del sole, avviene nelle 
campagne, nelle piantagioni, 
dove i contadini lavorano con 
il fucile a fianco e Vammini-
strazione etiopica non si re
de, ni si vede Vesercito dello 
imperalore. D'altra parte, se 
questa guerriglia si qualifi-
chera dawero e in maniera 
deflnitiva come un movimen
to che ha superato ogni mio-
pe sciovinismo, lo si vedra ap-
punto all'imminente congres-
so nazionale del Fronte. 

Ermanno Lupi 

zione anomale, regolarizzan-
do la situazione di nuove fa
miglie che esistevano di fatto, 
ma non di diritto. Tutte que
ste domande, infatti, sono 
state presentate da persone 
anziane, separate da lunghis-
simo tempo (tra i dieci e i 
vent'anni, con punte anche 
superior!) che in genere vo-
gliono regolarizzare situazioni 
successive, sistemare i pro
blem! dei figli nati dalla nuo
va unione, regolarizzare la 
posizione della donna — o del-
l'uomo — col quale si 6 tra-
scorsa una vita. 

Gente, insomma, per la qua
le del tutto inutile e il ten-
tativo di riconciliazione pre-
scritto dalla legge; a questo 
proposito un magistrato del
la sezione, il dott. Greco, ras-
contava che, ascoltata l'esor-
tazione di rito, uno dei co
niugi ha detto: «Signore, e 
la prima volta che ci rive-
diamo, dopo trent'anni: cosa 
vuole rlconciliare? ». 

Non c'e spazio per la ricon
ciliazione ma in compenso 
non c'e neppure il problema 
della sistemazione patrimonia-
le. Un'altra della caratteristi-
ca delle coppie che hanno a-
vanzato le prime domande di 
divorzio a Milano, infatti, e 
quella di appartenere al ceto 
medio e al ceto medio supe-
riore: gli anni trascorsi dal 
remoto momento della rottu
ra e le disponibilita econo-
miche hanno permesso di ri-
solvere gia da tempo ogni que
stione di tipo economico, per 
cui questo non costituisce un 
ostacolo. 

Ma quail sono le cause di 
questa sorta di uniformita so
ciale? Perche, in linea gene-
rale, mancano tra i richie-
denti del divorzio sia il ceto 
superiore sia il proletariato? 
Ovviamente i motivi sono op-
posti. Per quanto riguarda il 
ceto superiore — fa notare il 
magistrato — questo non ha 
aspettato l'approvazione della 
legge sul divorzio in Italia per 
ottenere quello che desidera-
va: i ricchi hanno la risorsa 
dell'annullamento o del divor
zio all'estero. E difatti — fa 
notare ancora lo stesso magi
strato — i pochissimi casi in 
cui la richiesta e fatta da per
sone ricche sono anche gli 
unici in cui il periodo di se
parazione e breve: cinque o 
sei anni. In altri termini si 
tratta di coppie che aveva
no intenzione di intraprende-
re — o avevano gia intrapre-
so — la piii lunga e costosa 
procedura di annullamento: al 
divorzio — poiche comunque 
di divorzio si tratta — sareb-
bero giunte in ogni caso; ora 
hanno scelto questa strada. 

II discorso e del tutto dif-
ferente — ed e owio — per 
quanto riguarda il ceto medio 
inferiore e il proletariato. Qui 
— riportiamo ancora il pa
rere del dott. Greco — i mo
tivi sono diversi: difficolta e-
conomiche, probabili remore 
religiose (magari a livello in-
conscio), ed infine una impre-
cisa consapevolezza dell'essen-
za stessa della legge. E' chia-
ro che a questo punto il di
scorso ritorna a quei proble
mi generali di carattere so
ciale, economico, culturale <U 
cui si parlava prima. 

Tra le tante liberta che man
cano c'e anche questa; le dif
ficolta economiche costituisco
no un ostacolo: non si pub 
creare una nuova famiglia con 
salari che bastavano a mala-
pena a far soprawivere la 
prima. Ma c'e anche dell'al-
tro: le stesse difficolta econo
miche generano una scarsa 
conoscenza del meccanismo 
dei nuovi diritti e insieme — 
la dove questa conoscenza e-
siste — generano una certa 
diffidenza verso qualcbe cosa 
che finora e stato privtlegio 
dei ricchi. Parte degli inte-
ressati appartenenti alle clas-
si non abbienti ritiene che 
anche il divorzio — come lo 
annullamento presso la Sa
cra Rota — sia costosissimo. 
In realta se ci sono awocati 
che chiedono fino a mezzo 
milione, ne esistono altri che 
sistemano tutto con 150.000 li
re; una somma alta, certo, ma 
lontanissima da quelle che e-
rano necessarie in passato per 
affrontare la questione pres
so i tribunali ecclesiastic!. 

E* perb da supporre — si 
afferma ancora al palazzo di 
giustizia milanese — che que
sta diffidenza sara superata 
ed inoltre che tra non molto 
si faranno avanti coloro che 
sono stati frenati da dubbi 
prodotti dairmfluenza della 
«economia di mercatoa: che 
reccesso di domanda avrebbe 
fatto salire i prezzi per cui, 
passata l'ondata degli abbien
ti, le richieste degli awocati 
dovrebbero dimensionarsi. 

E' una convinzione sbaglfa-
ta o quanto meno superflcia-
le, ma sta anche questa a 
dimostrare come si continui a 
guardare con diffidenza un i-
stituto che fino a ieri costi-
tuiva un privilegio. Ed a que
sto proposito un'ultima consi
derazione che convalida le 
precedent i: la legge sul divor
zio prevede altri motivi oltre 
la separazione almeno quin-
quennale: le condanne infa-
manti, le condanne all'erga-
stolo, le malattie mentali in-
guaribili. Finora — almeno a 
Milano — nessuna di queste 
cause 6 stata invocata per ot
tenere lo scioglimento del vin-
colo matrimoniale. Gli unici 
casi che non riguardino la 
separazione sono quelli di co
loro il cui coniuge, cittadino 
straniero, ha ottenuto il di
vorzio aU'estero. Ed anche 
qui, in linea di massima, sia
mo al livello economico me
dio e medio superiore; gli 
uni<i casi diversi potrebbero 
riguardare gli emigrati all'e
stero, ma questi non risiedo-
no a Milano. 

Kino Marzullo 


