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LT intervento di Berlinguer 
II compagno Enrico Berlin

guer sottollnea innanzitutto H 
sno pleno accordo con la re-
lazione di Bufalinl. e affronta 
qulndl alcunl aspettl, 1 piu ie 
gati al problemi attuall, del'n 
situazlone creatasi nel Pnese. 
Gil ulUml fatU, quelll cne ap-
punto vengono esamlnatt dal 
Comltato Centrale, hanno me-
rltato e meritano — cosl co
me si e fatto e si deve conti-
nuare a fare — una speciale 
medltazlone. Essl, tuttaviii, 
non cl Inducono a mutare le 
linee fondamontall della no
stra analisl generale della si
tuazlone del paese e quindl 
della nostra prospettiva poiiti-
ca. Essl pongono, pero, l'ac 
cento BU alcunl aspettl che 
vanno attentamente valutati. 
L'elemento che adesso assu
me maggior rlllevo e 1'esten-
dersl e l'incrudlrsl delle manl-
festazlonl dl reazlone di de-
stra. Un perlcolo dl destra 
eslste e tende a crescere: per 
una soluzlone dl destra lavo-
rano forze Importanti della 
borghesia, dello schieramento 
politico e forze straniere. E 
non si pub dunque sfuggire 
all'urgenza dl prendere, come 
partlto e come movlmento 
operalo e democratico, misure 
proporzlonall a tale perlcolo. 

Deve perb essere chlaro 
quello che caratterlzza questo 
tentativo dl reazlone dl de
stra. Esso 6, In larga misura, 
un tentativo dl risposta e di 
oontrattacco rlspetto alle lot-
te e alle conqulste della clas-
se operala e del lavoratorl. 
Nel complesso, infatti, li mo
vlmento operalo e democrati
co — negli ultlml anni — e 
andato avanti e ha conqulsta-
to posizlonl plu avanzate. E' 
nel quadro di questa avanzata 
che va conslderata la con-
troffensiva delle forze dl de
stra per rovesclare le condl-
alonl che hanno reso possibi-
le l'avanzata e le conqulste 
del movlmento operalo e de
mocratico e per bloccare la 
prospettiva dl una svolta de-
mocratica, dl sinistra. Per certi 
versl, va conslderata normale 
una reazlone del ceti domlnan-
tl dlnanzl al successl ottenutl 
dall'opposto schieramento dl 
classe: la reazlone, "loe, del 
proprietarl industriali, preoc-
cupatl dl rlcacclare Indletro la 
classe operala dalle posizioni 
conqulstate nella fabbrica e 
nella societa, o del proprieta
rl terrieri allarmatl per 1 ri-
sultati ottenutl sui fitti agra-
rl e sul collocamento brac-
ciantile. Ma non si pu&, sen-
za cadere In un errore dl 
schematismo, limitare ranali-
si a questo aspetto di reazione 
meccanlca e prevedibile. Vi 
sono altrl element! che vanno 
indagati. 

Innanzitutto occorre avere 
plu chlaro quali sono le has! 
social! su cul sta lavorando 
la destra. Essa, naturalmente, 
si collega innanzitutto con de-
terminati interessi strategic!, 
economic! e politici dell'impe-
rialismo che possono essere 
gravemente lesi da uno svilup-
po dell'autonomla e dell'indi-
pendenza nazionale. Ma, so-
prattutto, essa cerca di ope. 
rare tra le popolazloni delle 
citta meridlonali, tra gli strati 
intermedl al Nord e al Sud 
(professionisti, burocrazia, ec-
cetera), oltre che tra quei 
diflusi interessi politici, cllen-
telari, e di sottogoverno che 
si sentono colpiti o minac-
ciati (ad esempio, nel Sud, 
dall'awento delle Regioni). 
Questo insieme di interes
si mobilitati da destra so
no il prodotto, l'effetto dl 
fattori legati a condizioni 
oggettive do sviluppo eco-
nomico e soclale), alia na-
tura erronea, contraddittoria, 
talora incomprensibile del
la politica democristlana e 
governatlva, alle lacune, ed 
anche a error! del movlmento 
operalo, sindacale e del no
stra partlto stesso. 

Pra i fattori di online ogget-
tivo che concorrono a creare 
una situazlone In cui la de
stra cerca di inserire la sua 
azione, il piu grave e senza 
dubbio raccentuars! dramma-
tico del dislivello fra il Nord 
e il Sud del Paese. Que
sto fenomeno — che non e 
certo nuovo — mostra pe-
rd alcunl elementi di novita, 
qua! e, ad esempio, il muta-
mento della quanta della di-
aoccupazione in cul un peso 
crescente vanno assumendo 1 
giovani diplomat! e laureati, 1 
quail giustamente rifiutano la 
prospettiva di emigrare per 
ottenere al Nord o all'estero 
un lavoro dequalificato. Que
sto approfondlmento del disli
vello di sviluppo fra il Nord 
e 11 Sud e stato all'origine di 
grand! lotte di segno positivo. 
In esse il movimento operaio. 
popolare e democratico, e — 
entro di esso — il nostro Par
tlto, ha saputo esprimere a 
piu riprese non solo Ie esi-
genze di soluzionl economiche 
diverse, ma anche 11 senti-
mento profondo di esaspera-
lione morale per l'ingiustizia 
di cul il Mezzogiorno e stato 
ed e vlttima. Da queste lotte 
sono nati anche process! in 
parte nuovl nelle forze pollti-
che meridional!. 

Ma assai spesso l'aculrsl del 
dlvario tra Nord e Sud produ
ce movimenti che prendono al-
tre strade: glacche con sem-
pre maggiore estensione vie-
ne suggerita la via del muni-
cipalismo, della lotte per spar-
tire qualche piccola conces-
sione e qualche piccolo pnvi-
legio. Su questa llnea si muo-
vono non solo forze reaziona-
rie local!, gruppi clientelarl 
democristiani e di altrl partiti. 
ma anche quel MSI che tende 
a inserirsl in tutte le proteste 
localistiche per imporre un 
elemento di unificazione politi
ca generale: la lotta ai partitl 
e al si sterna democratico. 
Questi fenoment si aggravano 
Innanzitutto per 11 vuoto di 
azione politica e di intervento 
del govorno In qualche misu
ra — perb — contano e pesa-
no anche i limiti del movi-
mento democratico e del no
stro stesso partlto 

Determinati strati tnterme-
di inoitrp sono alia nrerca 
sia al Nord sia al Sud dl un 
recupero di posizlonl nella so
cieta, dopo che la classe ope
rala con 1'autunno *69 e le lot
to successive, si e dislocate su 
posizlonl plu avanzate. Una 
parte della media borghesia 

lmprendltorlale, professionisti* 
ca, burocratica si sente ml. 
nacciata da alcune delle ri-
forme o cosidette riforme lm-
postate dal govemo (come e 
accaduto — ad esempio — 
per l'opposlzlone del profes
sionisti alia legge tributaria e 
per quella dl certi medici alia 
riforma sanitaria). Alle spinte 
municipalistiche si connette 
percib il tentativo dl esaspe-
rare ogni forma di particolari-
smo. E' evidente che il mo. 
vimento operalo non pub in 
alcun modo abbandonare la 
generality di questi ceti alia 
influenza della reazione, esclu-
dendo ognl difesa dl tuttl 1 
loro interessi di categoria. Al 
contrario, vi sono alcunl Inte
ressi legittimi della cui salva-
guardia occorre farsi carico 
fino In fondo su una llnea 
non corporativa, ma che in-
quadri questi interessi nella 
lotta per un diverso sviluppo 
economico e sociale. 

Tra i fattori politici che fa-
cilitano la possibility di presa 
della destra, al primo posto 
si collocano la debolezza e le 
contraddizionl della azione go-
vernativa, della quale reca la 
piii pesante responsabllita il 
gruppo dirigente democristia-
no. Vi e stata e vi e una oscil. 
lazione di posizlonl tanto gran-
de che talora esse si elidevano 
reciprocamente e tale — co-
munque — da togliere ognl In-
cldenza democratica alia lnl-
zlativa del governo e della 
sua maggioranza. Cib e acca
duto innanzitutto sulla que
stions della difesa della demo-
crazia: si e mescolato un In
sieme di contraddizionl, dl In-
siplenza, di calcolo aperta-
mente reazionario, si da pro-
durre le conseguenze oggi a 
tutti vlsiblll. Ma cib e accadu-
to anche nella politica delle 
riforme dove e stata seguita la 
peggiore strada posslbile ch'e 
quella dl minacclare le rifor
me e di non farle: sicche si 
esasperano le masse lavora. 
trie! in un'attesa logorante e 
si mobilitano gli Interessi che 
temono di essere colpiti, slno 
ad ottenere un massimo dl 
dlssenso e un minimo di con-
senso. Piu in generale, tutta la 
politica governatlva e risulta-
ta sballottata e osclllante fra 
spinte tra di loro opposte. E' 
percib ch'e necessario Inter-
venire sul quadro politico e 
sulle responsabilita anche per
sonal!. Da qui nasce la nostra 
richiesta che Restivo se ne va-
da: una richiesta che si collo-
ca logicamente nel quadro del
la rlvendicazione di un indl-
rizzo politico nuovo, di un al-
tro governo, di una nuova 
maggioranza. 

L'insieme delle contraddizio. 
ni che hanno reso possibile 
alle forze di destra la ricerca 
di uno spazlo e il muovere dl 
azion! estrememente perlcolo-
se non hanno perb sinora con-
dotto a una aggregazione po
litica dl tali forze. Cib anche 
perche, nelle condizioni della 
Italia, e impossiblle aggrega-
re un largo schieramento poli
tico attorno a un partlto fa-
scista. 

In contrapposto, un processo 
di aggregazione politica fe ri-
scontrabile nel campo operaio 
e democratico. Il punto piu al* 
to e stato senza dubbio 1'au
tunno 1969, ma anche dopo si 
soao sviluppati altrl fatti posi-
tivi: la classe operala ha te-
nuto bene le posizlonl con-
quistate, ha consolidato tali 
posizioni sul piano sindacale, 
sul piano economico e anche 
su quello politico. Cib e av-
venuto perche, anche dopo 
1'autunno la classe operala 
ha continuato a combattere. 
Questo e un elemento di gran-
de forza, i cui effetti investo
r s anche strati non opera! (si 
pens! alia conquista della ri-
forma degli affitti agrari). Si e 
registrato un processo dl av-
vicinamento fra le forze di si
nistra, come hanno dimostrato 
le lotte contro il « partito del-
1'awenturaa, per imporre le 
Regioni, per allargare le al-
leanze amministrative local!, 
come dimostra ora il moto an
tifascists il quale strettamen-
te si connette con le esigenze 
delle masse e dell's vanzamen-
to di una politica riformatrice. 
Questo processo positivo agi-
see complessivamente anche 
nel Mezzogiorno, se pure qui 
si constatino una maggiore 
difficolta e maggior! pericoll. 

Nonostante questi fatti po-
sitivi — ha aggiunto Berlin
guer — 11 momento e tale che 
1'attenzlone va anzitutto rivol-
te ai limiti. Il principale dl 
essl e che il fronte attorno 
alia classe operala. In com
plesso, non si e ancora allar-
gato, rlspetto, ad esempio al 
momento cosl alto rappresen-
teto dallo sciopero generale 
del 19 novembre 1969. V! e 
poi un certo ritomo di quel-
reiTore che no! chiamiamo di 
KOperaismoa e che consiste 
nell'oscurare o nel cancellare 
la funzione dirigente naziona
le della classe operala. fino a 
chiuderla in limit! puramen-
te corporativi: quando lnvece 
la classe operala, per vincere 
la sua battaglia, deve essere 
capace di interpretare 1 biso-
gni deH'insieme della societa 
e del Paese. On tale errore, in 
genere, non e proclamato, ma 
e tuttavia reale: e cib porta 
alcune organizzazioni a limi
tare il loro lavoro neU'ambito 
della classe operaia, porta 
a oscurare question! e riven 
dicazioni de! gruppi social! po-
polari non opera!. a partire 
da quelle del disoccupati, del 
pensionati. degli strati piu po-
ven slno a quelle dei ceti in
termedl, delle masse femmini-
li, dei giovani. E' assolutamen-
te urgente, invece, sapersi por-
re alia testa del malcontento, 
dargli sbocchl Immedlati, u> 
quadrarlo in un disegno gene
rate di riforma. Qui e uno dei 
terreni su cui il partito pub 
esaltare i suoi connotati in-
confondibili di partito di lotta, 
legato con Ie masse, capace 
di organizzare e guidare tutti 
gli strati popolari. 

II compagro Berlinguer ha 
affrontato neU'ultima parte 
dell'intervento alcune questio-
ni di orientamento e di lavo
ro. Pra I'altro egli ha ribadi-
to I'atteggiamento de! comuni-
sti verso i corpi c i polizia. Nol 
chiediamo che siano i respon-
sabili — a cominclare dal mi-
nistro dell'Intemo — a pagare, 
e a pagare subito, la politica 

delle tolleranze e delle com-
pllcita con le forze reazlona-
tie eversive. Chiediamo che 1 
corpi di polizia siano ferma-
mente schieratl dalla parte 
delle istituzloni democratiche, 
contro lo squadrismo, contro 
la destra sedizlosa. Ma non 
ci possiamo limitare a que
sto: occorre portare innanzi 
la campagna per la riforma 
democratica di questi corpi, 
per porre fine a metodl in
tern! che comportano forme 
disciplinarl assurde ed esa-
speranti, volte unlcamente a 
creare distacco e odio verso 
il movimento operaio e popo
lare. Contemporaneamente oc
corre combattere con severita 
nel movimento popolare at-
teggiament! settar! che pos
sono sospingere e sospingo-
no su posizioni antipopolarl 
gruppi e masse di component! 
dei corpi di polizia. E' neces
sario, invece, lavorare per ot-
tenere un avviclnamento ed 
una comprensione tra il po-
polo, le organizzazioni de
mocratiche e le forze sane 
che sono present! anche en
tro 1 corpi dl polizia. 

In quanto ai problemi dl or-
ganizzazlone plu urgent!, 11 vi-
ce segretario del partito — 
dopo aver ribadito che, quan
do 6 In gioco l'onore del par
tito e la sua posizione dl ba-
luardo della democrazia, non 
possono esservi tentennamenti 
— ha sottolineato in particolar 
modo l'esigenza di misure or-
ganizzative che consentano al 
partito ovunque — anche nelle 
zone piii deboli — una tempe-
stlva risposta agll attacchi fa
scist!, dl precise disposizionl 
per la difesa delle sedi e per 
un accresclmento della vigi-
lanza democratica di massa. 

Le conclusioni 
di Bufalini 
II compagno Bufalini, nella 

sua replica conclusive, si e 
soffermato su alcunl punti del-
I'analisl della situazlone, ri-
spondendo anche ad alcune 
questloni sollevate dal compa
gno Terracini. Il fatto stesso 
che cl si trovi davantl ad una 
tale reazlone da parte delle 
forze conservatrlcl economi
che e politlche, conferma 11 
valore della lotta per le ri 
forme e dei risultati sia pure 
paraiali che si sono gia rag-
giuntl. La questlone dl fondo 
perb e che dal complesso dei 
movimenti dl lotta, dal pro-
cess! politici che si sono svi. 
luppati In quest! anni, dalla 
reallzzazione delle Regioni si 
sta arrlvando ad un momen
to dl stretta, alia necesslta dl 
una vera e propria svolta del
ta situazlone politica. E 
avanzano uno schieramento 
democratico e una prospetti
va di sviluppo democratico, 
che incalzano le class! domi
nant! e le strlngono sempre 
plu da viclno. Pesa poi sulla 
situazlone attuale quella pa-
ralisi dl un potere democrati
co centrale d) cui ha parla-
to nel suo Intervento il com
pagno Berlinguer. 

La questlone grave e seria 
e che le riforme non si fan-
no: e per questo che si crea-
no statl dl dlsagio — si pensl 
In particolarc al settore del
ta occupazione nella edilizla. 
Invece una efficace politica dl 
riforme non solo ha l'inevita-
bile effetto di ledere degli In* 
teressl, ma ottiene larghi e 
nuovl consensi, mette in moto 
meccanism! nuovl, apre altre 
prospettlve dl sviluppo della 
societa. Siamo dunque in un 
momento in cul e sempre plu 
necessarla una svolta, svolta 
del resto resa posslbile dal 
maturare dl elementi nuovl. 

Non e'e da stupirsi d'altra 
parte che dopo 1 fatti di Reg-
gio Calabria siano statl pos-
sibili quell! dell'Aquila- Not 
abblamo piu volte denunciato 
il perlcolo gravlssimo che si 
diffondesse nel Mezzogiorno la 
convinzione che gli attl ter
roristic!, il tritolo fossero 1 
mezzi per ottenere l'accogll-
mento dl questo o quel « pac-
chetto J> di concessionl. Che 
il disegno fascista ci sia non 
vi e dubbio alcuno, ma esl-
steva ed esiste anche il pro-
blema drammatico di Regglo 
Calabria, il problems del
l'Aquila e di tanti altri cen-
tri del Mezzogiorno, che e 
un problema storico su cui 
no! ci siamo soffermati tante 
volte. Ed e su questo proble
ma che si innesta il disegno 
fascista, eversivo. 

Con la lotta dl massa, e 
con la battaglia parlamenfa-
re, noi possiamo ottenere e 
abbiamo ottenuto dei risulta
ti: bast! pensare alia nasci-
ta delle Regioni. alia questlo
ne del divorzio. alia legge dei 
fitti agrari. Sono risultati che 
non vanno sottovalutatl e che 
Indicano Ie possibility esl-
stenti. 

L'allarme suscitato da quan
to e accaduto all'Aquila. la 
discussione e la reazione che 
vi sono state In questo stes
so Comltato centrale sono un 
fatto positivo: tutto questo de
ve servirci per andare avan 
ti con piii slancio, tensione ed 
impegno. Abbiamo detto e di 
ciamo al ministro Restivo che 
deve andarsene. E' una ri
chiesta precisa che racciamo. 
ed e anche un monito fermo 
che noi eleviamo: noi non tol-
lereremo che si assaltino le 
sedi dei partitl, noi non tolle-
riamo Innanzitutto che si as 
saltino Ie sedi del PCI, da 
chiunque venga Tassalto. 

Inline, per quanto riguarda 
la proposte di uno sciopero 
generale politico, a parte la 
considerazione che uno scio
pero del genere bisogna sa-
perlo adeguatamente prepare-
re ed anche che non s! devo-
no sprecare le proprle arm! 
ma saperle usare a tempo e 
luogo. deve essere chlaro che 
gli strument! fondamentall e 
piii efficaci nella situazlone at
tuale sono la pressione delle 
imsse e I'azione uniteria Bi
sogna dunque andare avanti 
sulla strada dello sviluppo di 
un movlmento che attraverso 
manifestaztoni. assemblee, le 
piii vaiie Inlziative faccia ma
turare un cllma e una situa
zlone in cul la pressione uni-
taria dl massa sia sempre 
piii forte, sempre plu capace 
di ottenere nuovl risultati. 

Una importante affermazione della Corte costituzionale 

IL CONCORDAT!) NON FA PARTE 
DELLA COSTITUZJONEITALIANA 
Possono percib essere dichiarate illegittime le clausole dei Patti Lateranensi che contra-
stino con la legge fondamentale dello Stato - Implicitamente sancita la legittimita costi

tuzionale del divorzio - Abrogata una norma di attuazione dei Patti 

Una dichiarazione della compagna Nilde Jotti 

Restituito alPart. 7 
il suo vero significato 

Sulle sentenze della Corte Costituzio
nale, la compagna Nilde Iotti ci ha n-
lasciato la seguente dichiarazione: 

Le tre sentenze e le due ordinanze del
la Corte Costituzionale assumono un va
lore politico e giuridico rilevante, anche 
al fini della interpretazione dl alcunl pun
ti, peraltro assai delicati, della Costitu-
zione. 

Ci preme di soltolineare in primo luo
go Vaffermazione della Corte Costituzio
nale che le norme dei Patti del Laterano 
(Trattato e Concordato) non formano par
te integrante della Costituzlone. E' una 
affermazione di straordinario valore, per-
chi rida all'ariicolo 7, a questo punto co-
si importante e qualificante della Costitu-
zione, il suo vero e pieno significato, 
stroncando tutte le speculazioni interpre
tative che in questi anni sono state por-
tate avanti quasi sempre come atto di ac-
cusa net con/ron(i del nostro partito. 

In secondo luogo la Corte ha affermato 
che I'articolo 7 della Costituzlone non pre
clude il controllo di costituzionalita sulle 
leggi che immlsero nell'ordlnamento ita-
liano le clausole dei Patti stessi (disposi-
zioni di attuazione del Concordato). Di per 
se questa affermazione i importante, ma 

essa assume tutto il suo valore quando nel
le motivazioni della Corte essa viene illu-
minata dall'affermazione che I'articolo 7 
pur contenendo un preciso riferlmenlo al 
Concordato in vigore, poich^ c esso rico-
nosce alio Stato e alia Chiesa cattolica una 
posizione reciproca di indipendenza e so-
vranita. non pud avere forza di negare i 
principi supremi dell'ordinamento costitu
zionale dello Stato*. E' quanto noi abbia
mo affermato in piii occasions, sottolinean-
do che I'articolo 7 aveva un peso non tra-
scurabile nella collocazione nuova che es
so aveva data alio stesso Concordato. 

Ci pare infine che Vorientamento manife-
stato dalla Corte con queste sentenze, ren-
de perlomeno improbaoile una sentenza di 
incostituzionalitd della legge sul divorzio. 
Cid che ci pare che al piu presto debba 
essere recepito dal governo e dal Parla-
mento $ I'implicito invito della Corte ad 
una sollecita revisione del Concordato. 

Per quanto ci riguarda abbiamo gia pre-
sentato gli strumenti necessari per aprire 
un dibattito in proposlto. Ci auguriamo che 
al piii presto ci sara data Voccasione di 
prendere posizione in Parlamento e nel 
Paese. 

II Concordato non fa parte del
ta Costituzione e percid le sue 
clausole non possono essere con
siderate norme costituzionali, 
alle quali si debbano adeguare 
le teggi italiane, Questa e la 
importante conclusione alia qua
le 6 giunta ta Corte costituzio
nale, con tre sentenze che ri-
guardavano il matximonio con-
cordatario. 

E' stato cosl affermato il prin-
cipio che le leggi italiane di 
applicazione dei patti lateranensi 
del 1929 non sono intangibili. 
Al contrario possono essere mo-
diflcate nei punti che fossero 
giudicati anticostituzionali. 

E sono state totalmente re: 
spinte le argomentazioni degli 
awocati delJo Stato, Francesco 
Agrd e Vlto Cavalh i quah. per 
conto del presidente del Consi-
glio dei ministri avevano soste; 
nuto la costituzionalizzazione dei 
patti lateranensi e qumdi l'in-
competenza della Corte a gludi-
care su delle norme che avreb-
bero lo stesso valore di articoli 
della Costituzione: la stessa tesi 
era stata sostenuta anche dalla 
Corte di Cassazione. 

Nella sentenza numero 30. de-
positata ieri. 1 gludici di Palaz
zo della Consulta hanno, invece. 
detto chiaramente che una cosa 
e il concordato tra U Vaticano 
e l'ltalia (regolato dalle norme 
di diritto internazionale) e altra 
e la legge (27 maggio 1929. nu
mero 810) che ha reso esecutivo 
U Concordato. 

Si tegge tra Fallro nella sen
tenza: « E' vero che I'art. 7 del
la Costituzione non sancisce solo 
un generico principio da valere 
nella discipline dei rapporti tra 
lo stato e la chiesa cattolica, 
ma contiene un preciso riferi-
mento al concordato in vigore e. 

Nelle prossime ore clamorose decisioni del pretore Infelisi ? 

II giudice ha raccolto a Torino 
materiale scottante sull'ONMI 

L'Opera non ha mai nominato ispettori sanitari, ma questa « voce » apparirebbe nei bi-
lanci - II direttore sanitario dovrebbe da solo controllare a Roma 344 istituti e 70 centri 
Documento unifario alia Provincia per il passaggio dell'assistenza agli enti locali 

Questa mattina il pretore Lu
ciano Infelisi rientra a Roma. 
Riprende l'esame degli elementi 
raccolti in questi giornj dai ca-
rabinieri durante i sopralluoghi 
e le ispezionl con il bagaglio 
delle informazioni, preziosissi-
me. che avrebbero foxniti al giu

dice, a Torino e a Milano, il se
gretario dell'Unione per la pro-
mozione dei diritti del minore, 
Francesco Saotanera, e il pre
sidente delTAssociazione nazio
nale famiglie adottive. Cicorello. 

I due organism! hanno nei lo
ro archivi le copie delle centi-

A RIO, DOPO L'ALLUVIONE 

Si contano i morti 

RIO DE JANEIRO. 2 
E' passato il carnevale ed • passata anche una delle piu 

gravi inondazioni cha la gente ricordi. Ora, si raccolgono i 
morti. Negli stati di Rio do Janeiro e in quello della Guana-
bora sono stati, secondo un comunicato official*, almono 1S5. 
I disport! sono 4M, ma * chlaro cho moltl di loro non taranno 
mil rltrovatl. I sonzatetfo hanno ragglunto la spavtntoia cifra 
dl 40 mile. Centlnaia di case, ponll, strade sono state spauato 
via dell'alluvlone. Alcuno citta rliultano ancora Isolate. Nella 
foto: a Rio, nelle aequo dl un canale, si rocupora un cadsvero. 

naia di denunce presentate con
tro Istituti che lucrano sui 
bambini, i nomi di tanti piccoli 
letteralmente <venduti> al mi-

f or offerente, testimonianze per 
oasi di sevizie. Tutto mate

riale che finira per Ingrossa-
re il mastodontico dossier per 
ora custodito al nucieo investi-
gativo dei carabinieri. perche 
nell'ufficio del magistrato. al 
secondo piano della pretura, non 
e'e piu posto. 

E questa mattina stessa, al-
meno questa era la voce cbe 
correva alia fine delta scorsa 
settimana, il dottor Infelisi co-
mi ncera ad esaminare la posi
zione dei dingenti dell'ONMI. 

Nei giorni scorsi sono emer-
si decine di elementi che dimo-
strano le continue vioIazk>ni 
della legge commesse da que
sti personaggi che oontinuano 
a gestire il carrozzone. da sem
pre feudo democristiano. come 
un'arma di sottogoverno. Se a 
questo aspetto si aggiunge l'io-
competenza di molti degli ammi 
nistratori, il quadro cbe ne 
viene fuori e veramente scon-
certaiite. E solo Ton. Angela 
Gotelli pud dire che e questlone 
sol tan to di soldi e di norga-
mzzazione. che per il resto to 
ente funziona E il presidente 
dell'ONMI si oppone quindi ai 
suo scioglimento e al pasvggw 
deU'Opera alle ammmistrazioni 
locali. 

Possiamo fornire una ulterio-
re prova di come viene ammi-
nistrata 1'Opera Nazionale Ma-
termta ed Infanzia. La legge 
istitutiva deirONMI non preve-
deva la carica di direttore sa-
nitano Solo nel 1966 se ne par-
la per stabihre i limiti della sua 
competenza: « II direttore sani
tario provinciate dell'opera e 
il segretario amministrativo — 
dice un articolo della legge — 
assistono alle sedute del coml
tato senza diritto al voto >. Ma 
prima di questa legge nel 1960 
la direzione centrale aveva 
emesso una circolare nella quale 
all'artioolo 3 si diceva: «II di 
rettore * samtano ispeziona e 
controlla tutte le isutuz.oni del
l'ONMI e degli aim istiluu cbe 
accolgono madn e bambini e che 
si occupano dell'assistenza alia 
madre e al bambino assistiu dal-
10N.MI. vigila su tutte le altre 
istituziom cbe si ocdipano del
l'assistenza alia madre e al 
bambino, espnmendo il propno 
parere scritto circa Ie idoneita 
del funzionamento... > 

Questi paren mancano com-
pletamente. 

Ma non e ancora qui it punto. 
La areolar* non dice nulla sul
le modahta e sui mezzi per ispe
ziona re e controllare. Evidente-
mente ai dingenli dell'ONMI 
bastava l'affermazione di prin
cipio. Ma si sfiora tl ndicolo 
con I'articolo 13 li quale testual-
mente afrerma: «I rapporti tra 
il direttore sanitario e il me
dico provinciate non sono di 
di pendens* mt di cordial* e 
fatUva ooliaborasJoa* ». 

n che significa in parole po-
vere: «il rapporto tra noi che 
deteniamo il potere politico e 
dirigiamo 1'ONMI e voi che 
siete sanitari e questo: se va 
tutto bene il merito e nostro se 
va male la colpa e vostra>. 

Queste cose erano state fatte 
present! al presidente dell'ONMI 
il quale si era guardato bene 
dal fare un'altra circolare. E 
allora e opportuno fare alcune 
considerazioni con dati alia ma • 
no. A Roma esistono 344 istitu
ti sui quali dovrebbe esercitar-
si il controllo dell'ONMI. 344 
istituti che dovrebbero essere 
controllati da una sola persona. 
La stessa persona, ossia il di
rettore sanitario in aggiunta 
dovrebbe controllare (anzi que
sta e la sua funzione pnmaria) 
70 istituzioni dipendenti diret-
tamente dalt'ente. Per la pre-
cisione 33 asili nido e 47 con-
sultori pediatrici e materni. E* 
facile immaginare con quanta 
serieta per i risultati. 

Ma e'e di piu ed e questo lo 
aspetto piu sconcertante: per la 
legge istitutiva i controlli sugli 
istituti convenzionati possono 
essere eseguiti da persone che 
per le loro capacity, per la loro 
preparazione sanitaria, per la 
loro competenza in problemi 
dell'infanzia sono designati sal-
tuariamente a svolgere questa 
funzione. Naturalmente retri-
buita. Non risulta cbe queste 
persone siano mai state desi
gnate e se lo sono state non 
hanno mai svolto il loro com-
pito, ma dall'esame dei bilanci 
ONMI, almeoo questa e una vo
ce corrente a oalazzo di giusti-
zia, risulterebbe cbe gli stipen-
di sono stati ugualmenie pa gati. 
Ed anche su questo il pretore 
indaga. 

Anche it Consiglio provinciate 
della capitale ha intanto preso 
posizione sull'assistenza all'in-
fanzia. In un ordine del giorno 
unitario (PCI. DC. PSDI. PRI 
e PU) e detto. fra I'altro. che. 
•nelle more della legislazione. 
i compiti, le strutture e le at-
tribuzioni dell'ONMI vengano 
subito devolute agli enti locali ». 
L'assemblea provincial* ha 
inoltre auspicate che, « net qua
dro della nuova legge sanitaria. 
venga demandato at consiglio 
regionale di riordinare. sul 
piano legislative, con assetto 
quanto piu possibile unitario. la 
delicate materia dell'assistenza 
all'infanzia. devolvendo la com
petenza ad intervenire alle 
Province e ai Comuni >. 

II documento e stato appro-
vato al termine di un dibatti
to aperto su una mozione co-
mumsta illustrate dalla compa 
gna Luciana Bergamim. 11 pre
sidente della Provincia. il dc 
Ziantoni, concludendo it dibat
tito aveva affermato che la 
ONMI c non risponde piA a quel
le .che sono le modern* esigen-
se per una efficient* assistenza 
all'infanzia >. 
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in relazione al contenuto di que
sto, ha prodotto diritto; tutta
via. poiche esso riconosce alio 
stato e alia chiesa cattolica 
una posizione reciproca di indi
pendenza e di sovranita, non pud 
avere forza di negare i prin
cipi supremi dell'ordinamento 
costituzionale dello stato >. 

Stabilito questo principio ge
nerate, la Corte ha poi esami-
nato le singole question! di le
gittimita. non traendo da que
sta premessa, a nostro giudizio, 
le conclusioni necessarie, anche 
se. bisogna riconoscerlo, dal 
punto di vista formale le argo
mentazioni dei giudici della Con
sulta prestano il flanco a ben 
poche critiche. In particolare: 

A) Con la prima ordinanza 
dl rinvio a giudizio era stata de-
nunciata la legge che ha reso 
esecutivo il Concordato e in par
ticolare i'art. 34 nella parte in 
cui riserva ai tribunal! eccle
siastic! it giudizio sulla nullita 
dell'atto di celebrazione del ma-
trimonio concordatario: nell'or-
dinanza si sosteneva che la nor
ma violava fart. 102 della Costi
tuzione poiche aveva introdotto 
una giurisdizione speciale vieta-
ta dalla carta fondamentale. 

Commenta la sentenza, esclu-
dendo l'incostituzionalita dell'ar-
ticolo 34 del Concordato: cL'ar-
ticolo 102 della Costituzione vuo-
le assicurare l'unita della giuri
sdizione dello Stato. e it rapporto 
tra organi della giurisdizione 
ordinaria e organi delta giurisdi
zione speciale deve ricercarsi 
nel quadro dell'ordinamento giu
ridico interno al quale i tribu
nal! ecclesiastic! sono del tutto 
estranei >. 

A questo proposito e'e da sot-
tolineare che ta decisione non 
prende in esame un aspetto del
ta questione: l'automaticita del
la trascrizione della decisione 
del tribunate ecclesiastico da 
parte della Corte d'Appello, la 
quale non pud entrare nel merito 
ma solo controllarne 1 requisiti 
formali. 

B) Con un'altra sentenza 
(n. 31) si e dichiarata l'infon-
datezza delta questione relativa 
all'art. 7, ultimo comma, della 
legge matrimoniale del 1929. Que
sta disposizione era stata impu-
gnata perche il matrimonio con
cordatario pud sempre essere 
celebrate tra affini (e, con la 
trascrizione, avere effetti civil!) 
se e'e stata dispensa (autorizza-
zione) ecclesiastica. Come si sa 
il matrimonio tra affini e vietato 
dalla legge italiana. Secondo 
l'ordinanza di rinvio cl sarebbe 
quindi una palese disparita di 
trattamento fra ! cittadini che 
contraggono matrimonio concor
datario e i cittadini cbe con
traggono matrimonio civile. 

La corte ha affermato che < la 
normative concernente il matri
monio concordatario ba una sua 
giustificazione neU'ambito dello 
art. 7 della Costituzione («Lo 
stato e la chiesa cattolica sono. 
ciascuno nel proprio ordine, in
dependent! e sovrani... >). Di con-
seguenza, dice la sentenza, «la 
semplice dififerenza di regime ri-
scontrabile tra matrimonio con
cordatario e matrimonio civile. 
che non importi violazione di al
tri precetti costituzionali, non 
Integra di per se una illegittl-
ma disparita di trattamento ». U 
che equivale a dire che I'art 7 
ha avuto proprio lo scopo di con
sent ire. sul piano della legitti
mita costituzionale. una disugua-
glianza che altrimenti di per se 
sarebbe stata illegittima. 

E anche in questo caso ci sem-
bra che resti in piedi il pro
blema della trascrizione. E il 
silenzio della Corte Costituzio
nale e una di quelle riserve, 
che possiamo definire politiche. 

C) Nella terza causa era 
stato denunciato I'art. 16 della 
legge matrimoniale secondo il 
quale la trascrizione del matri
monio concordatario non pud im-
pugnarsi se uno degli sposi l'ha 
contratto quando era incapace 
di intendere e di volere senza 
essere interdetto. Proprio il con
trario di quanto I'art. 120 del 
nostro codice stabilisce per il 
matrimonio civile, nel quale In
vece si tiene conto delt'incapa-
cita naturale, anche temporanea, 
di chi l'ha contratto. 

Dice la sentenza: « La censura 
di incostituzionalita dell'art, 16 
appare fondata se venga valu-
tata nei termini m cui risulta 
prospettata daH'ordinanza di ri-
messione, nel senso cioe che la 
questione sia da esaminare con 
nferimento non gia alia fase 
della celebrazione. bensi a quel
la dell'opzione effettuata in or
dine alia forma del rito matri
moniale 9. II che in parole sem-
plici significa che bisogna to
ner conto di quale era lo stato 
men tale dei coniugi non gia a) 
momento del matrimonio. ma al 
momento in cui hanno scelto it 
rito religicso o it rito civile. 

Le tre sentenze cbe abbiamo 
riassunto riguarda no I'atto di 
celebrazione del matrimonio e 
il momento precedente. Ma la 
Corte ha emesso anche due ordi
nanze riguardsnti il vincolo ma
trimoniale e it suo scioglimento. 
Gli atti sono stati restituiti al 
tribunale di Cosenza e alia Corte 
d'Appello di Bologna che ave
vano sollevato le question!: i 
giudici dovranno vedere se Ie 
controversie possono essere ora 
risolte, con ta soprawenuta leg
ge sul divorzio. 

E propno sul divorzio resta 
da fare una ultima considera
zione Le sentenze non hanno af
frontato direttamente il proble 
ma. ma dalle argomentazioni dei 
giudici costituzionali. i quali han
no ribadito la sovranita dello 
stato italiano, si deduce che una 
eventuate eccezione di illegitti-
mita della legge sul divorzio 
avrebbe ben poche speranze di 
essere accolta. 

Paolo Gamboscia 
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