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PR A TO Cos'e r«impannatura» - A Prato tutto e «unico»: 
la citta, Tindustria, le assurdita burocratiche 
Colloquio con i veri protagonist* delParte di 

trasformare gli stracci in valuta pregiata 

Dal nostro inviato 
PRATO, n . 

La scheda anagrafica dell'indu-
\stria toscana vede (al censimento 
[del 1961) 57.546 imprese con 
1435.160 addetti. L'85 per cento 
Idelle industrie e a carattere in-
Idividuale. La maggioranza asso-
\luta e data da imprese manifat-
Ituriere, per il 40 per cento con-
fcentrate in provincia di Firenze 
[e, pot, sparse in tutta la Regione. 

Si tratta di un quadro ormai 
lampio al quale manca solo una 
Ylinea di programmazione pubhli-
ica che sfrutti a fondo tutte le n-
jsorse, per renderlo imponente. 
[Alio stato dei fatti, invece, pe<;a 
mgli sviluppi possibih deV.a indu-

istriositd toscana noti solo qnella 
linerzia delle aziende di Stato di 
jcui s'e parlato, mi anche la sto-
Xria particolare, ristretta, provin-
Iciale, della classe imprenditoria-
\le locale. Si tratta di un ceto 
[piu legato alia concezione della 
[c bottega » che al grande disegno 

iconomico. E vi & chi fa risalire 
e credo con ragione — il ca

rattere un po$ miniaturistico del
la industria toscana non soltanto 
ilia psicologia puramente « mer

cantile > del ceto imprenditoriale, 
Ifna a una < remota scelta poli-
\tica » risalente ai primi decenni 
[dell'unificazione italiana, quan-
do — sostiene il Becattinl, stu-

\dioso attento della vita economi-
}ca toscana — « le classi dirigenti 
intesero fare della regione una 
fonte di materie prime per le 

[zone capltalistiche piu avanzate 
del Paese e dell'Europa, evitan-

I do cosi i turbamenti sociali che 
I si sapevano connessi con la in -
dustrializzazione ». 

Specialist! 

dell'oro 
Anche se oggi il quadro sta mu-

\tando (e, se la programmazione 
iregionale avrd i contenuti neces-
\sari muterd ancora) la Toscana 
Iresta una regione di piccola e me
dia industria. L'aspetto che piu 

\colpisce di essa d da un lato la 
\enorme varieta e dall'altro il ca-
irattere spesso c artigiano * della 
yproduzione. In Toscana si vede 
Iprodurre * tutto, nelle grandt e 
vnelle piccole fabbriche. Ho trova-
ito specialisti dell'oro, ad Arezzo. 
IE qui ho scoperto che, curtosa-
Imente, le catenine d'oro religio-
\se, come le < vere > matrimonia-
\li o le immagtni sacre di chie-
\sa, hanno origini geografiche che, 
tspesso molti bravi sacerdoti igno-
Irano. Ad Arezzo, infatti, si lavo-
jra industrialmente puro oro di 
\Mosca, in barre *made in URSS> 
limportate da Londra, che recano 
[bene impressa, in superficie, la 
\falce e il martello. ^Una delle 
icaratteristiche dell'industria to-
\scana e" la produzione del super-
fluo. A Viareggio ho visto — ac-

Icanto a pescherecci miserabilit 
were e proprie catapecchie gal-
[leggianti che imbarcano lavora-
tori del mare con salari incre-
libilmente bassi — le piu lus-
suose * barche > da miliardari 
the esistano. Altre produzioni di 
lusso ho intravisto nel pistoiese, 
love sorge Vindustria dei fiori, 

[in « v i v a i » che danno redditi 
jstronomici per ogni metro di 
terra, e nei quali si coltivano le 

l« rose blu > e altri fiori da c Mil* 
lie e una notte >. Ck poi tutta la 
\gamma infinita dei < vetri >, nel 
JVaZdarao e a Empoli: c'e" la pro-
[duztone dell'alabastro di Volter-
\ra, che lega questo piccolo cen-
\tro solitario ai piu grossi centri 
[commerciali del mondo. 

In un altro campo del «con-
Uort > ffk tutta la produzione del 
Imobilio nella Vol d'Elsa, a Ca-
Iscina e Ponsacco, dove nascono 
I— per tutti i mercati — i piu 
Ybei mobili « svedesi» che in Ua-
\lia siano mai stati prodotti. E 
]poi c'e la lavorazione della pa-
tglia, della carta da lettere, della 
[biancheria per signora, dei so-

irammobili, dei giocattoli: una 
noduzione trasparente che si a/-
fianca a quella massiccia dei va-
joni ferroviari a Pistoia, degli 

scooter » a Pontedera, alle cave 
it marmo apuane, alia soda Sol-
iay, all'energia elettrtca del Val-
larno, agli strumenti di precisio-
ie di Firenze. Velenco potreb-
>c non finire piu potche tranne 
fhe le automobilt, in Toscana 
ti produce tutto, c'e di tutto. e 
lli operai toscani dunque sanno 
[are di tutto, come i mezzadru 
>ono lavoratori specializzati la 
hti fatica «rende * il doppio 
ierche c'i dentro anche Vintel-
Itaenza, il gusto, una padronan-
| a istintiva della tecnica, fonda-

su un sapere dtffuso, una 
iltura popolare di alto livello, 

ina secolare propensione alia Ti-
Hnitura, al dettaglio, alia pre-

PRATO — Uno stabilimento per la lavorazione degli stracci 

cisione che e difficile ritrovare, 
in cosi larga misura, in altre re-
gioni d'ltalia e d'Europa. 

La quintessenza della inge-
gnosita. toscana, capace di tirar 
fuori il sangue dalle rape, la si 
ritrova alio stato puro a Prato, 
dove, fuori di metafora, si txra 
fuori I'oro dagli stracci. La leg-
genda di Prato e antica, risale al 
Trecento ma e ancora fresca e 
autentica, come autentici sono 
gli «impannatori > pratesi. La 
parola « impannatore >, entrata 
nel dizionario italiano, fuori di 
Prato non ha senso. Nasce e muo-
re qui. < A Prato — dice il Di
zionario Enciclopedico — sono 
chiamati cosi i fabbricanti di 
panno che non hanno una fab-
brica propria e affidano le sin-
goie fasi del lavoro a ditte che 
lavorano per conto terzi>. II 
fondatore della dinastia degli 
c impannatori > risulta essere 
messer Francesco Datini il quale, 
nel '300, fondo ad Avignone una 
grande azienda di commercio in 
stoffe, che ebbe sedi internazio-
nali in tutto il bacino mediter-
raneo. Al Datini i pratesi hanno 
eretto un monumento e sosten-
gono che se non fu lui a inventa-
re la cambiale, ci manco poco. 
Comunque, nell'archivio di mes
ser Francesco, tramandato ai po-
steri, di cambiali dell'epoca ne 
sono rimaste 6.000 a riprova che 
tra economia pratese e cambiale . 
il matrimonio e sempre stato 
strettu. 

Se la Toscana e un'isola indt-
vidualistica, Prato e un'isola nel-
Visola, e un < caso > in tutti t 
sensi. Qui ciascuno fa da se nel 
quadro di una delle piu indwi-
dualistiche e collettive organiz-
zazioni che esistano, una fitta 
maglia di privati che lavorano 
tutti insteme marciando dwisi. 
E' la tecnica stessa dell'* impan' 
natura» che e fatta cosi: un 
« impannatore * pud avere come 
« azienda » anche un ptccolissimo 
laboratorio con poche persone. 
A rigore potrebbe anche non 
avere affatto laboratorio, dato 
che la base dell'* impannatura » 
e Vorganizzazionc del lavoro al-
trui, il senso commerciale, la fan
tasia e il rischio. Pochi sono i 
€ grossi > che lavorano a ciclo 
completo, compiendo da soli tut
te le infinite operazioni che ser-
vono a trasformare uno straccio 
in un finissimo « petttnato made 
in England > o in un pato di veri 
« blue-jeans > del Texas. 

L'attivita della citta e frene-
tica. Prato si e ingigantita neglt 
ultimi died anni passando da 
75.000 abitanti a circa 130.000, 
assorbendo una dose enorme di 
immigrati interni, dalla Tosca
na e dal meridione. Prato non 
k un porto come Livorno; ma 
gli manca solo il mare per es-
serlo. In quanto al resto ha il 
piglio deciso e spavaldo delle 
citta marinare e la sua stazione 
i un vero porto Ogni giorno 
qui amvano da ogni lato della 
terra 50 vagoni carichi di « strac
ci *, abiti smessi forniti dai pae-
si piu ricchi (America, Inghil-
terra, Australia) dove la gente 
si cambia piu spesso. Gli stracci 
vengono selezionatt a mano, con 
un lavoro faticoso e duro che 
consiste nello strappare dalle 
parti lanose le fodere e il resto. 
Poi comincia il processo lun-
ghissimo di * rigenerazione », fx-
no a riscoprire il «fiocco», che 
viene poi lavorato da capo, tinto, 
ftlato, tessuto, eccetera. 

Migliaia sono le sedi m cut t 
diverst processi si compiono. So-
lamente i « tessitori per conto 
terzx > sono piu di 7.000, con da 
uno a tre telai ciascuno. La pro
duzione pratese e verttginosa, 
sforna mezzo milione di metri 
di sloffa al giorno, dalle raffi-
note € grisaglie * al panno per 
cappotti. La stoffa pratese per il 
70% finisce alfestero e la bilan-
cia delVesportazione di Prato, 
anche adesso, & fortemente atti-
va. Per una importazione di 35 
miliardi di lire all'anno (due-
centomila chili di stracci al gior
no divorano gli * impannatori ») 
se ne esporta per circa 100 mi

liardi. Sono 70 miliardi di va
luta dunque che entrano ogni 
anno in Italia, passando per Pra
to. A questo punto scatta la do-
manda: cosa ne viene alia citta. 
da questo scambio di stracci con 
oro? Cosa fa lo Stato per « tene-
re su * Prato? La risposta e ab-
bastanza malinconica. La < linea 
Carli » batte anche su Prato, le 
banche hanno soppresso i <fidi 
di campagna >, fanno il muso se-
vero alle richieste di crediti. Lo 
Stato, inoltre, e debitore (insol-
vente) di 10 miliardi di rimborso 
ICE verso gli « impannatori ». 
Ma quel che e* piu strano Prato 
continua ancora ad essere con-
siderata una specie di grande 
quartiere di Firenze, dalla cui 
provincia dipende. E qui spunta, 
controverso e talora grottesco, il 
discorso sulla * provincia > di 
Prato. E' un tema che rende fol-
li alcuni pittoreschi campanilisti 
locali. Non e a dire, e chiaro, 
che motivi storici ed economici 
non esistano a documentare il di-
ritto di Prato di fare una provin
cia a si. Tra Prato e Firenze, 
benche corrano pochi chilometri 
di autostrada, c'e una distanza 
morale astronomica: non c'e" nul
la di comune tra le dissomiglian-
tissime due citta, entrambe con 
fisionomie singolari e trripetibi-
li. Ma benche il problema esista, 
i pratesi seri non fanno della 
« provincia > un mito: quel che 
chiedono, perd, e una < autono-
mia > reale. Qui si bada al sodo 
e le frenesie del « Comitato pro 
provincia > non vengono prese 
poi molto sul serio: specie quan-
do la canizza e armata per avere 
la targa «Prato > suite auto o 
quando, in nome della « provin
cia > si indicono mamfestazioni 
cui si invita, tutti insieme, il 
Sindaco Ciovannini (comunista, 
primo cittadino da 18 anni), il 
vescovo (monsignor Fiordelli, 
quello del < concubinato ») e il 
Mago di Napoli. Esagerazioni 
maniache a parte, la questione 
di un allargamento dell'autono-
mia cittadina esiste e Prato e un 
< test > dimostrativo di come I'ac-
centramento amministrativo si 
risolva in costi e danni reali. 
Qui vi e Vassurdo che in alcune 
aziende esportatrici esistono le 
telescriventi che collegano diret-
tamente Prato con Londra e Am-
burgo: ma se vuoi spedire un te-
legramma dopo le otto di sera, 
devi andare a Firenze, perche la 
posta di Prato a quell'ora chiu-
de, come in un paesino di mtlle 
abitanti. Lo stesso discorso vale 
per la dogana. Di < dogane in
terne > ce n'e anche troppe in 
Italia e talora in localita dove 
la loro presenza e giustificata 
solo dalla volontd di un mono-
polio che Vha otteuuta. Ma a 
Prato, una delle cittd di commer
cio estero piu potenti d'ltalia, la 
« dogana » non c'i, bisogna fare 
capo a Firenze. E come n^m c'e 
dogana non && nemmeno tribu
nate, con tutto cid che questo 
significa per il disbrtgo delle mi
gliaia di pratiche che insorgor.o 
in un centro di 130.000 abitanti. 

la spina 

campanilistica 
Tutto questo complesso di irra-
zionahta finisce per gravare sul-

- la cittd, produce maggiore fati
ca, maggion costi, fa perd ere 
tempo, favorisce la spina c cam
panilistica *. 

* Stracci d'oro >, si dice per 
Prato. Ma a guardare a fondo, 
non e tutto oro quel che riluce. 
La condtzione del lavoro prate
se £ infatti pesante, perchk pe-
sante i tutto tl sistema, pesan-
tissima la condizione dei c tessi
tori per conto terzi > una delle 
gtunture decisive della produzio
ne locale. Parlo con alcunt di essi 
e I'oro degli stracci si offusca, U 
lustro di una cittd-pioniera dove 
la leggenda vuole che ogni ope-

, raio abbia nel suo tascapane i 

galloni di «impannatore >, si af-
fievolisce. Dopo aver girato tutta 
la giornata fra gli industrial^ 
essermi reso conto del c miraco-
lo » tecnico ch'e la trasformazio-
ne degli stracci in stoffe pre-
giate la sera incontro un gruppo 
di operai e di * tessitori per con
to terzi *. Registro le battute del 
dialogo: e ne viene fuori il qua
dro consueto: quello di sempre, 
di ogni volta che avvicinandoti 
al < boom > dopo le cifre guar-
di gli Uomini che lo hanno garan-
tito con il loro lavoro quotidiano 
dall'altra parte della scrivania 
del padrone, nello «s tanzone» 
del tessitore individuale, nel re-
parto della fabbrica. 

II dialogo 

con gli operai 
Intorno a un tavolo e a un re

gistrator, siedono una ventina 
di operai e operaie. I primi a 
parlare non sono i pratesi, ma 
gli immigrati. 

D. — Di dove venite? 
1» DONNA — Da Rovigo. 
UOMO — lo dalla Lucania. 
2» DONNA — lo dalla Sicilia. 

La non si lavora nulla. E' meglio 
che stiamo qui, ce la passiamo 
meglio. 

D. — E lei? 
1» DONNA — lo lavoro in fab

brica, dal Pecci. 
D. — E' un lavoro duro? 
1" DONNA — E' un lavoro. 
UOMO — lo sto a Prato da 9 

anni. Ho cambiato 12 fabbriche. 
Prima ho imparato il mesttere. 
Era duro ma ora lavoro. I primi 
tempi stentavo a inserirmi nella 
vita cittadina, ora no. Mi ero 
formato un concetto molto diver-
so, rosea, della realtd che era 
qui. F stato istruttivo, anche ter-
ribile, all'inizio, quando lavora-
vo e non riscuotevo, nessuno mi 
aiutava. Quando sono venuto qui 
avevo la tessera della CISL, per
che al mio paese c'e la regola 
che per lavorare bisogna avere 
la tessera dei piu forti. Eppure 
ero iscritto gia al PCI, dalVetd di 
14 anni. Ma per lavorare... Ora 
e tutto in regola, la tessera com-
bina con le idee. 

D. — Parh qualche donna. 
3" DONNA — Mi ricordo quan

do si costitui per la prima volta 
la commissione interna, da not, 
dal Pecci. Due anni fa. Prima 
non c?era. Poi si decise; si riuni 
un gruppo di corapagni, si elesse 
la commissione. All'inizio ci 
guardavano male, poi si £ co~ 
minciato a spuntarla. Siamo 200 
donne, ci vogliono dividere con 
i cottimi. Chi prende 23.000 lire, 
chi 5.000, a testa. Abbiamo pro-
testato e a noi ci hanno dato i 
cottimi piu bassi. Ma ora nella 
fabbrica si sciopera, come mini-
mo all'85%. Ma il padrone ttra 
sempre a imbrogliare. 

D. — Per esempio? 
DONNA — Per esempio per la 

festa di San Giuseppe venne In 
fabbrica il vescovo, mons. Fior-
deUL> 

D. — Quello famoso? v-
DONNA — Propria quello. Ar-

riva e dice: « Cari figlioli, il pa
drone ct vuole bene >. Era San 
Giuseppe. Perd quel giorno dt 
festa il padrone non ce Vha pa-
goto. Altro che volerci bene! Al
tera abbiamo fatto un corteo, 
sotto la cosa del Pecci. Ma lui 
non c'era, aveva paura a venire. 
Abbiamo ancora da riscuoterlo il 
San Giuseppe. Chissd se il ve
scovo lo sa, lui che diceva che 
siamo tutti fratelli e sorelle. 

D. — . Parli • un tessitore per 
conto terzi. 

UOMO — La nostra categorla, 
7J500 circa, si e formata vera-
mente dal 1949 in poi, quando 
smobilitarono ' le fabbriche, a 
dettero il telaio da lavorare a 
domicilio. Col tempo ci siamo 
organizzati, ma non i stato fa
cile, perche siamo diventatt ar-
tigiani pur non volendo diven-
tarlo. Ma ai padroni conviene, 

cosi non pensano agli operai, ai 
contributi, ecc. Gli conviene, si. 

D. — E a voi conviene? 
UOMO — Le condizioni di la

voro sono che lavoriamo come 
ciuchi. Siamo ciuchi, i piu ciuchi 
di Prato siamo noi. Non si ha ora-
rio di lavoro. Ci si leva la matti-
na, ci si veste con questa * opol-
verina » e /tno alia sera alle die-
ci e cost. Si pub prendere un'ora 
per mangiare, ma siamo sempre 
occupati. O alle macchine, o an
dare a rimettere il lavoro, anda
re a riprenderlo. 

D. — Che fate per migliorarle? 
UOMO — Siamo It li per scio-

perare. d un accordo collettivo 
con I'Unione industriali. Nel '59 
con lo sciopero fissammo delle 
tariffe. Ora si e chiesto il 35% di • 
aumento, perche non ce la fac-
ciamo piu. 

1 D. — E loro cosa hanno con-
trofferto? . - . . *- - -

UOMO — Uadeguamento al 
costo della vita. Ma se si accetta 
questo principio, quelli con tre 
lire ci fanno rifirmare I'accordo 
e ci mandano a cosa. E noi non 
vogliamo. Devono calcolare la 
fatica, e il lavoro. In fabbrica si 
serve la macchina e basta. Ma 
noi facciamo tutto. Un tessitore 
per conto terzi & operaio alta-
mente specializzato. Al telaio va 
I'intera famiglia. Io mangio, mia 
moglie sta al telaio. Poi ci van-
no anche i ragazzini, che non 
studiano e non vanno a scuola, 
cosi. * 

UOMO — Vorrei dire una pa
rola. I padroni dicono che biso
gna fermare il costo della vita, 
e quindi fermare i salari. Io glie-
lo dico perd agli operai: fermare 
il costo della vita non e nelle fa-
colta dell'operaio. E' il governo 
che ci deve pensare. Noi che con-
tributo possiamo dare? Meno di 
quello che abbiamo non si pud, 
non si pud cominciare da noi con 
le rinunce. Un operaio che gua-
dagna 70.000 lire al mese ne paga 
quasi la meta di affitto. E che 
deve fare? Spararsi? Ma sono 
matti, noi si sciopera, si sciopera, 
si sciopera... Riducano da qualche 
altra parte, mica in tasca a noi, 
che non ci s'ha nulla. 

DONNA — Qui a Prato c'e" gen
te che viene a lavorare perfino 
da Bologna. Ce gente che tra 
lavoro e viaggio sta in piedi 
18-20 ore al giorno. Che devono 
ridurre? 

UOMO — Ce gente che arrt-
va qui da Ca di Landino. Scen-
dono alia fermata del treno e 
come prima cosa si devono fare 
-•»I/e gradini di una scala che 

c'e. Tutte le matt me... Come ape-
ritivo. 

DONNA — Nelle piccole fab
briche e meglio, il padrone tol-
lera di piu... L'impannatore pic
colo lavora come Voperaio. 

DONNA — Nelle grandi il pa
drone e cane. Si lavora con 80 
gradi di umidita, da noi la men-
sa non c'e, bisogna mangiare 
sulle gmocchia. Set sempre con-
trollata, per via delle agitazto-
ni. Se ti muovi sindacalmente ti 
fanno gli agguati, ti sbattono nei 
reparti dove i cottimi sono bas-
sissimi. A me, per esempio, mi 
toccano 2-3 mila lire. Se stavo 
buona me ne toccavano 20.000. 
Mica e poca la differenra. 

UOMO — L'unica cosa e stare 
uniti, farsi forti, cosi la smet-
tono, creano condizioni civili. Un 
* selezionatore * di quelli che 
< strappano >, guadagna anche 
bene ma muore presto. E' peggto 
che lavorare in miniera, strappa
re di un colpo solo la fodera di 
un - vestito di lana, basta pro-
varci. Per otto ore di seguito, il 
petto duole, le braccia si torco-
no, viene male. A cinquant'anni 
sono finiti, come i minatori. Ci 
vuole la lotta, non c?k che fare, 
perche se non si lotta per noi, 
qui nessuno ci pensa. Vogliono 
ridurre i salari.^ Ma dico io sono 
cose da farsi... brigantu~ e dico
no pure che gli £ di sinistra il 
governo.„ Tutto deve costare ca-
ro tranne il nostro lavoro, eh?... 
Brigantu Ma gli si fa vedere noi, 
gli si fa. 

Maurizio Farrara 

SI PUO E SI DEVE 
TRATTARE PER GLI 
ITALIAN! DI TUNISIA 

I termini della questione - Nuovi elementi nell'atteggia-
mento della Tunisia - II governo italiano invece ha fatto 

revocare la visita di Burghiba a Roma 

La collettivit& italiana di Tunisia su-
perava. molti anni addietro. prima della 
guerra, le centomila unita, oggi non rag-
giunge la ciira di 25 mila persone ed e 
chiaro che b destinata a ridursi rapida-
mente di molto ancora. Da alcuni anni 
ormai. dopo il primo duro colpo dovuto 
alia guerra e alia sconfitta fascista, da 
quando il governo della Tunisia indi-
pendente 6 stato costretto, dalle condi
zioni della sua situazione economica e 
neirimpossibilita di ottenere dall'occi-
dente gli aiuti necessari senza contropar-
tita • politica. a prendere alcuni drastici 
prowedimenti per facilrtare l'assunzione 
al lavoro di molti suoi disoccupati e per 
far posto alle nuove love di operator! 
economici tunisini. gli italiani, in gran 
maggioranza siciliani di antica emlgra-
zione, lasciano il paese. poveri come vi 
giunsero. al ritmo di duecento persone 
alia settimana. Ogni venerdl sbarcano a 
Napoli, dal postale della «Tirrenia>», dal
le trenta alle cinquanta famiglie che dopo 
essere passate per la Canzanella o per 
qualche altro campo profughi nel sud o 
nel nord della penisola e dopo aver in-
cassato il cosiddetto premio di primo sta
bilimento (l'unico in realta che venga 
loro concesso dal governo) si mettono 
alia ricerca di una sistemazione qualsia-
si, di un lavoro. di una casa che troppo 
spesso non trovano. 

L'esproprio delle ferre 
Sara il turno adesso delle mille fami

glie di agricoltori. in gran parte proprie-
tari di vigneti della regione di Capo Bon. 
La misura di esproprio delle terre ap-
partenenti agli stranieri, decisa il 12 mag-
gio (nella ricorrenza della firma della 
capitolazione del Bey di Tunisi dinanzi 
alia Francia nell'ormai lontano 1881) dal 
governo Burghiba colpisce soprattutto i 
grandi proprietari francesi e alcuni mal-
tesi (protetti inglesi) per oltre 300 mila 
ettaxi di terra. La parte degli italiani e 
calcolata intorno ai 35 mila ettari ap-
partenenti, flno a ieri, a mille proprie
tari, alcuni dei quali assal ricchi ma In 
maggioranza agricoltori medi e piccoli, 
che lavoravano essi stessi la terra e ave-
vano spesso costiiuito i loro poderi dopo, 
decenni di dura fat ica . 

La misura del governo tunisino e sen
za dubbio legittima, se si ricorda il modo 
in cud le tribu ed i piccoli proprietari 
tunisini furono cacciati dalle loro terre 
subito dopo l'occupazione militare fran-
cese. Si tratta di una lunga ed incredi-
bile storia di soprusi. di violenze, di ra-

'- pine e di assassin ii in massa c b e i tuni
sini non - potevano dimenticare. La mi
sura e legittima anche per il fatto che i 
gruppi colonialist! non hanno cessato di 
sfruttare ad usura il lavoro, il suolo ed 
il sottosuolo tunisino per oltre trcnt'an-
nL Anche se e vero che per gli italiani 
la storia e diversa. non si pud negare 
che coloro che hanno sopportato tutto il 

* peso di quelTesoso sfruttamento sono sta
ti, e per un cosi lungo periodo storico, 
i lavoratori tunisini Ne saxebbe onesto 
oggi flngere di ignorare che la guerra e 
la distruzione sul suolo della Tunisia nel 
1943 furono portate dalle truppe delTAs-
se e quindi anche da coloro che com-
battevano quella guerra ingiusta per col-
pa di Mussolini-

If ricatto di Biserta 
E' certo che una vera e propria legge 

di riforma agraria sarebbe stata assai 
piu equa e signiflcativa ed avrebbe avu-
to un carattere piu sociale e meno na-
zionalistico. Ma la decisione del 12 mag-
gio scorso — che finalmente caccia dalle 
terre della Tunisia i grandi colons fran
cesi e che offre larghe e concrete pos-
sibUita di sviluppo ad un nuovo movl-
mento cooperativist'co nelle campagne 
— non pud che essere accolta con soddi-
sfazione da ogni buon democratico. Si 
tratta di un nuovo importante passo sulla 
via della «decolonizzazione». 11 genera
te De Gaulle, mi e stato raccontato da 
fonte sicura. aveva strappato ai tunisini 
alcuni gravosi impegni (cinque anni di 
proroga ai colons prima di sloggiare. un 
indennizzo sia pur modesto e soprattutto 
la compera del vecchio macchinario agri-
colo abbandonato dai francesi nelle loro 
aziende. da anni ormai senza cura). sotto 
il continuo ricatto della non restituzione 
di Biserta. I governanti tunisini decisero 
allora di accettare qualsiasi condizione 
pur di riavere Biserta e di allontanare 
cos) dal territorio della loro patria l'ul-
timo soldato straniero. poi riavutala si 
sono ripresi anche le terre. La mossa non 
sara corretta diplomaticamente, ma la 
vera disonesta sta dall'altra parte. 

Gli accordi fanfani 
Gli italiani. stranieri anch'essl. sono 

stati travolU dalla decisione di esproprio. 
H fatto che numerosi piccoli agricoltori 
ne debbano subire le conseguenze e sen
za dubbio doloroso e noi che di frortte 
ai tunisini abbiamo tutte le carte in re
gola, abbiamo fatto tutto quello che era 
possibile per difenderli, e non rnutilmen-
te. Ma i vari governi italiani. dal 1957 
ad oggi. nulla hanno fatto per trattare 
in tempo con la Tunisia indipendente, 
eccetto che nella breve parentesi del 
viaggio deU'on. Fanfani a Tunisi e dei 
lenti e stentat: accordi che ne seguirono. 
La caduta del governo Fanfani, la tra-
dizionale subordinazione dei vecchi qua-
dri della nostra diplomazia alle posizio-
ni francesi in Africa, le resistenze di certi 
gruppi della maggioranza che non hanno 
ancora capito nulla di ci6 che sta awe-
nendo nel «terzo mondo-. fecero fallire 
quei timidi tentativi e riportarono ogni 
cosa ai punto morto n prestito di 10 mi
liardi dato con circa un anno di ritardo 
e al contagocce. gli accordi per la pesca 
nel Canale di Sicilia non rispettati e, 
soprattutto, le infinite prove di assoiuta 
insensibflita date dai nostri ministri de
gli Esteri nei confront! dei problem!, del
le angosce e dei bisogni di questi e degli 
altri Italiani d'Africa ci hanno condotto 
al punto in cui ci troviamo. L'attuale 
immobilismo del governo Moro-Saragat, 
anche dopo la decisione del 12 maggio 
del governo tunisino, che da oltre un 
anno chledeva invano di trattare, costi-
tuisce l'ultimo anello di questa lunga 

sciagurata catena di errori ed appare. 
alia luce delle passate esperienze, im-
perdonabile. 

la legge per i rimpatriati 
Un doppio immobilismo; sia nel con

front! del governo tunisino che nei con
front dei rimpatrianti. II ministero de
gli Interni. infatti ha presentato alia pri
ma Commissione del Senato. ove e di-
scusso in sede deliberante un progetto 
di legge per le previdenze a favore dei 
rimpatriati daH'Airica che 6 assoiuta-
mente insufflciente. errato in primo luo-
go perch6 basato sul concetto del sussl-
dio, della carita direi, invece che sul 
principio del contributo per il reinserl-
mento del rimpatriato nella vita nazio-
nale in modo sano e produttivo. Una 
legge gia scarsa nei confronti della si
tuazione precedente e ridicola, adesso, 
quando sta per giungere un'ondata di 
5 mila persone costituenti le famiglie de
gli agricoltori espropriati e mentre si 
pu6 ragionevolmente prevedere che 1 
commercianti seguiranno a ruota per lo 
scadere, alia fine d! quest'anno, delle tes-
sere rilasciate loro dal governo tunisino 
dopo gli accordi Fanfani. Un disegno di 
legge inaccettabile perche ripete buro-
craticamente gli articoli delle precedent! 
misure che stabilivano miserabili sussidi 
giornalieri di 500 lire per gli inabili al 
lavoro e che, pur riconoscendo il falli-
mento della parte dedicata alia costru* 
zione di alloggi per i profughi (ne pre-
vedeva circa 4 mila e ne ha realizzati 
appena 180), nulla stabilisce di sostan-
ziale per l'awenire. Una legge che po
trebbe essere votata soltanto nel caso in 
cui venissero riempite due condizioni: 
1) se concepita come avanguardia di 
prowedimenti piu concreti e piu effi-
cienti per il reins erimento degli agricol
tori. dei commercianti e degli artigiani 
nella vita produttiva della nazicme; 2) se 
debitamente migliorata nei livelli de! 
sussidi e nelle modalita di assegnazione 
delle case. 

Ma se da un lato queste misure di 
«< riparazione» che lo Stato deve al con-
nazionali che rimpatriano sono urgent! e 
indispensabdli. piu urgente e piu tndi-

- spensabile 'appare la necessita dd una 
svolta nella nostra politica estera verso 
1'Africa. Ecco in che senso dicevo di un 
doppio immobilismo-

Una politica per I'Africa 
Grandi rivolgimenti sono in corso, ao-

. prattutto dal 1960. un intero continente 
e in continuo movimento. Si combatte 
ancora per la liberazione dal giogo colo-
niale nell'Angola e nel Mozambico, si 
lotta contro {'apartheid nel Sud Africa 
e per salvare la vita ai condannati a 
morte di Rivonia e di Rabat, si lotta per 
svincolare questi paesi dagli artigli del 
neo-colonialismo. tra difficolta e contra
s t di ogni genere 1'Africa del Nord e 
tutto il continente avanzano sulla via della 
completa indipendenza economica e po
litica. 

Da ogni parte dell'Africa s! guarda a 
Ben Bella, alia diga di Assuan, all'in-
contro di Krusciov con i cap! arabi, s i . 
ascoltando le radio di Algeri e del Cairo 
e si ripetono le parole di quei dottori 
dell'Islam che esaltano il socialismo. 

In una situazione cosi aperta e mute-
vole qual 6 la politica dell'Italia? Quale 
linea segna le mosse della nostra diplo
mazia e della nostra concreta iniziativa 
politica? La linea che sembra consiglia-
re il Presidente della Repubblica o quel
la enunciata dal ministro Saragat? La li
nea africana dell'ENI o quella comurti-
taria di Colombo? • Quella degli accordi 
di Yaounde o. peggio. quella della no
stra delegazlone all'ONU sempre schie-
rata con i peggiori colonialist! ? Quale 
posizione intendiamo sostenere alia con-
ferenza di Ginevra sulla fondamentale 
questione posta dai paesi in via di svi
luppo a proposito del -.Trade, no aid-? 

Occorre scegliere una nostra via. una 
nostra politica. Occorre differenziarcl 
dalla politica di ritorsione della Francia. 
una politica che per quanto disponga di 
potenti arm! di ricatto (cbe owiamente 
l'ltalia non ha), si fe dimostrata oltre-
tutto fallimentare. Ma Saragat si allinea 
su Parigi. e disdice l'invito a Burghiba 
di visitare Roma. Questo al momento 
stesso In cui risulta cbe gli ambient! go-
vernativi tunisini si sono dedsi a stu-
diare prowedimenti preferenziali per gli 
Italian!, con eventuali proposte di Inden-
nizzi, e facolta di reinvestimenti o espor-
tazione degli indennizzL Ancora una vol
ta sugl! italiani di Tunisia dovrebbem 
ricadere 1 danni del cieco servflismo. 
della totale subordinazione atlantica del
la Farnesina. E* tempo di reallzzare una 
chiara svolta della nostra politica estera, 
di guardare agli interest nazionall. cbe 
sono quelli dell'amicizia con tutti 1 po-
pol! del Mediterraneo. dell'appoggio alia 
piena indipendenza dei paesi arabi. • 
delle libere trattative per la difesa degli 
emigrati italiani. Come da anni richie-
dono gli italiani di Tunisia. 

Maurizio Valenii 

Interrogazione del PCI 
sulla visita di Burghiba 
I sottoscritti chiedono di Interrogar* 

il Presidente del Consiglio e H Miniatr* 
degli Esteri per sapere: se e vero ch« 
il Presidente tunisino Habib Burghiba 
non effettuera la sua visita di stato in 
Italia gia programmata per il mese in 
corso, ed in caso affermativo quali ne 
sono I motivi; se e vero Inoltre che alio 
stesso Presidente Burghiba non sarebba 
nemmeno consentito di trascorrere an
che quest'anno, come ogni anno, un suo 
periodo di riposo a Salsomagglore; sa 
tutto cid e In relazione alia nazlonalix* 
zazione delle propriety agricole stranisra 
effettuata dalla Tunisia. Se non ritengano 
che tale atteggiamento possa essere pre-
giudizievole alle relation! fra le due Re> 
pubbliehe. 
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