
1 'Uni t A / 9'ovedi 29 febbraio 1968 PAG. 3 / attualita e c o m m e n t ! 

ESPERIENZE Dl LOTTA A ISOLA E CUTRO 

Cosa cambia 
in Calabria 

Una settimana in Corte d'Assise e le vere colpe dei braccianti 
Viaggi in aereo e viaggi in treno - Lo «sfascio» e i «cinesi» di 
Cutro • Solidarieta attiva dei comunisti per tutti i contadini arre-
stati e impegno ad andare avanti neila lotta, superando I'arretratezza 

Abbiamo trascorso una 
settimana ncll'aula della 
Corto d'Assise di Crotune, 
una specie di grande cantina 
ritinta a calce die un tempo 
— coperta dai necessari or-
pelli — era il teatro della 
« gente bene » del marche-
sato. 

La dove e'erano — allora 
— le poltroncine di velluto, 
si accalcava ura una folia 
pazicnte e insieme torva, e 
attenta, e timorosa anehe, 
come puo esserlo solo chi si 
sente in casa d'altri: perche 
— e con mille ragioni ~ 
erano ben pochi (dietro le 
transenne e, naturalmente, 
dietro le sbarre) a credere 
alia piccola scritta « la leyye 
6 unuale per tutti » scalpel-
lata sill davanti del banco 
della Corte, dove una volta 
doveva essere il palcosce-
nico. 

Intcndiamoci. La Corte an-
2i le Corti (giacche i pro-
cessi erano due, uno di se-
guito all'altro, e i magistra-
ti erano divcrsi) hanno 
emesso sentenze che in gran 
parte non compivano ma 
mettcvano riparo a una in-
glustizia: aprivano i cancelli 
del carcere, cioe, e riconse-
gnavano alio loro famiglie e 
ai paesi abbandonati di Cu
tro e Isola Capo Rizzuto de-
cine di contadini costretti 
dietro le sbarre da quattro 
mesi, incbiodati a quel de-
stino da rapporti di poli/ia 
frettolosi e vendicativi, scrit-
ti non tanto per colpire gen
te certamente responsabile 
di reati, quanto per «dare 
una lezione» a dei giova-
ni cosiddctti « facinorosi », 
quelli — per intenderci — 
die hanno definitivamente 
dimenticato 1'antico obbligo 
di togliersi la berretta di-
nanzi allc stratificazioni di 
autorita che li opprimono, 
che hanno imparato la le/io-
ne dei loro padri — i conta
dini che marciarono in massa 
sulle terre del marchesato 
negli anni '50 — e s'accingo-
no ora, giacche e giusto e 
necessario, a trasmettere 
questa lezione anche ai loro 
figli (e niente come i quat
tro mesi dl carcere e l'ansia 
dei processi e servito con-

cretamente alio scopo). 
* * * 

L'ingiustizia dunque per-
mcava tutta la vicenda or-
mai allc ultimc battute, ed 
era la piu vecchia delle in-
giustizic: quella che fa del 
povero un estraneo, un indi-
ziato, un ncmico in potenza 
dello Stato, rco per mille 
possibili ragioni anche quan-
do rivendica proprio che 
gli si faccia giustizia ed ha 
dalla sua parte la Costitu-
zione, la legge, l'intcresse 
della collettivita. 

Ma dunque — si potrebbe 
chiedcre — non 6 cambiato 
nulla in Calabria in questi 
anni di Repubblica, ma dun
que i padri consegnano ai fi
gli cosi come 1'hanno eredi-
tata dai 'loro padri una real-
ta crudele, una dura opprcs-
sione di classe. una condi-
7ione di miseria senza pro-
spottive?. 

Puo essere che girare per 
le strade di terra battuta di 
Cutro o di Isola CaDo Riz
zuto. cntrarc nelle case con-
tadine. constatare cio che vi 
si mangia. come vi si vive — 
e come vi si muore —, con
statare anche il perdurare di 
antiche costumanze. di anti-
chi tabu, puo essere che tut-
tn questo induca a pensare 
che letteralmente non e 
cambiato nulla in Calahria 
!n questi anni. Mi c un erro i 
re. Molte cose' vi sono cam-
Mate e \ i cambiano o^ni j 
giorno: il problema e di ve- I 
derc che cosa cambia c i»i j 
chr sevso c verso quali pro-
spettivc. 

Le distanze per esempio 
— quelle geografiche, reali, 
non quelle figurate. puta-
caso sociali — le distanze si 
sono accorciatc, non vi c 
dubbio. 

Un tempo era d'u«o vanta-
rc a questo proposito — ma 
lo ha fatto recentemente an-
cora la TV — le autostrade 
c la ranidita degli snoMa-
menti che esse comportano. 
clemento di srande p roTe^ 
*o socio-economico. Ora *i \ 
pud fare, a dire il vero. an
che di piu; sulla strada che 
da Crotone oorta proprio a 
Isola Capo Rizzuto e'e I'ae-
roporto e per cinque giorni 
la settimana un piccolo ae
reo va avanti c indietro dal
la capitale dell'ex marche
sato alia capitale deU'cx re
gno. clemento che crea nuo-
ve. impensate nossibilita: la 
societa che gestisce la linea 
aerca, per esempio. offre 
gratis alle signore di Cro
tone che vanno a fare i loro 
acquisti a Roma entro la 
giornata una messa in piega 
e un taglio di capelli nei sa
lon! delle sorelle Carita non-
fbt scont! del 10 per cento 

in sette * boutiques» di 
piaz/a di Spagna, via Veneto 
e via Frattina. Non e cosa da 
poco come cambiamento, co
me « uvvicinamento > fra 
liuma e Crotone. 

Anche i treni, del resto, 
hanno la loro parte nel cam
biamento: ci sono, ormai da 
anni, treni che dai fondo 
della Calabria portano di-
rettamente a Zurigo, a Stoc-
carda. Assistendo ai due pro
cessi ai contadini di Cutro e 
Isola Capo Hi/.zuto si aveva 
quasi rimpressione — a que
sto proposito — che per in-
cendiare e devastare i nnini-
cipi (questa era l'accusa) gli 
imput.'iti avessero preso ap-
posta il dircttissimo dalla 
Germania abbandonando per 
qualche giorno il loro lavoro 
di manovali; arrivati a casa 
poi erano subito corsi in 
piaz/a senza neanche disfa-
re le valigie, nella prospet-
tiva di partire di nuovo. 

Naturalmente era solo 
un'impressione: c vero peril 
che la maggioranza degli im-
putati erano dei contadini 
senza terra che hanno vissu-
to in Germania gli anni della 
loro giovinezza e che, torna-
ti, tentavano — prima di de-
cidersi a ripartire — di otte-
nere quella misera condizio-
ne di esisten/a nel loro pac-
se che « la condizionc di 
« qnotisti » dell'ente Sila, 
condizionc tuttavia di gran 
lunga migliore di quella la-
cerante di emigrati: proprio 
su questo loro tentativo si e 
innestata poi la montatura 
poliziesca che li ha costret
ti a passare quattro mesi in 
carcere e che — non lo di-
mentichiatno — per alcuni 
ha significato una condanna 
a passare ancora mesi e an
ni dietro le sbarre. 

* * * 
Questo accorciarsi delle di

stanze « {/cografichc » pero 
— e abbiamo citato i due ca-
si solo per esemplificarc — 
corrisponde non a una ri-
duziunc ma a un aumento, 
a un complicarsi delle di
stanze * sociali», costringe 
a una dura e lunga lotta di 
cui « Jatti » come quelli di 
Cutro e di Isola sono solo 
un episodio, anche se * fan-
no pensare con raccapric-
cio » — sono parole del pub-
blico ministero nel sccondo 
proccsso — agli anni delle 
occupazioni del latifondo. 

Bene. A parte il raccapric-
cio di quel signore, neanche 
in fatto di esperienze di lot
ta la Caiabria e rimasta fer-
ma agli anni cinquanta: in 
gencrale i € modi » della lot
ta si sono adeguati a una 
situazione sociale che e cer-
to piu complessa oggi di ven-
ti anni fa pur se non ne 
sono mutate alcune caratte-
ristichc di fondo: lo sfrutta-
mento c la miseria del conta-
dino senza terra, per esem
pio. e, d'altra parte, la sua 
fame, vera fame di terra. 

Se dalla cronaca dei pro
cessi riandiamo a quella dei 
« fatti » che li hanno prccc-
duti. alia sera dei sei novem-
bre a Isola Capo Rizzuto e 
del sette a Cutro. possiamo 
considerare facilmente co
me molte cose siano cam-
biate anche nei modi della 
lotta. come anzi la dove il 
movimento non e riuscito 
a elaborare un impegno nuo
vo, una intelligcntc politica 
nuova. questo cambiamento 
si e verificato lo stes^o ma 
significando non un progres-
so bcnsl un ritorno ad an-
tichi moti spontanci di esa-
sperazione. alia furia di chi 
non e sorrctto da una pro-
spetti\a. dunque non a venti 
anni fa bens'i molto piu in
dietro. a momenti che pro
prio la arande. storica espe-
rienza del dopoguerra ha su-
perato nella pratica dopo 
che il movimento operaio 
l'aveva. con Tinsegnamento 
di Gramsci. superato nella 
teoria. 

Ci riferiamo in particola-
re a Cutro e alia antica om-
bra dello « sfascio ». della 
« pandistruzione > che e scm-
brata a un eerto momento 
gravaro e <ui « (ntti • e sul 
processo che ne o scsuito. I.a 
stampa « ivdivcvdrvte » ha 
fatto un gran chiasso. nei 
ciorni del proce««o. a propo
sito dei « cinesi di Cutro » e 
ad essa ha dato una mano 
anche quel gruppetto di 
pscudorivoluzionari che vo-
leva profittare del processo 
per esaltare — con qualche 
manifesto c qualche scritta 
muralc — miti assai lontani 
e da Cutro c dalla Calabria, 
presentando fra l'altro come 
« nuora » o « rirofiirionarin » 
csperionza il fuoco apniccato 
da un ignoto agli scartafacci 
del comune, mentre la cente 

manifestava nelle strade. 
• * * 

Molto giustamente — cre-
diamo — i compagni di Cro
tone, i compagni di Cutro 
si sono rifiutati, a questo 

proposito, di lasciare spa/io 
a qualunque forma di selta-
rismo cercando differen/ia-
zioni fra i contadini chiusi 
nella gabbia della Corte 
d'Assise; certamente an/i 
questa linea si manterra an
che domani, nei riguardi dei 
lavoratori rimasti in carce
re, quale che sia momenta-
neamente il loro atteggia-
mento verso il partito. 

Terminato il processo pe
ro non si puo non trarre 
una conclusione da queste 
esperienze e non notare la 
profonda differenza — nelle 
forme e negli obiettivi di 
lotta, nella capacita o me-
no di non isolarsi. in defi-
nitiva e concretamente nella 
capacita di vincere la pro
pria battaglia — esistente 
fra i « fatti » di Cutro e di 
Isola. E trarne una con
clusione, e invitare tutti { 
lavoratori a trarla: che in 
tutta 1'evoluzione (e invo-
luzionc) delle vicendc cala 
bresi. come resta ferma la 
condizionc di sfruttamento, 
cosi resta essenziale nella 
lotta contro di essa la forza, 
la compattez7a, la combatti-
vita, la elahorazione crea
tive del partito degli opera! 
e dei contadini, 

Che questo partito sia 
sempre piu forte e che sap-
pia sempre meglio portare 
avanti le grandi esperienze 
enntadine di lotta dell'ex 
marchesato di Crotone, Cu 
tro compresa, e certo inte-
resse di tutta la Calabria e 
di tutto il paese. Che nella 
grande rcte della sua orga-
nizzazione si rompa o si in-
debolisca una maglia ha in-
vece come immediata conse-
guenza un arretramento del
le forze di classe. quale che 
sia la bandiera sotto cui que
sto arretramento si compia. 

Aldo De Jaco 

Sono proprietari ma non vogliono diventare «padroni» i 250 delle Fonderie 

Due immagini della tragica mattinata di Modena pochi minuti prima delle violente cariche della polizia contro gli operai delle Fonderie Riunite 

Una fabbrica nelle mani degli operai 
La storia comincia la mattina del 9 gennaio 1950 quando a Modena alle « Fonderie Riunite » la polizia 
sparo contro un corteo operaio che manifestava per impedire la smobilitazione dell'azienda — Fu un 
eccidio — L/azione del comune « rosso » a sostegno dei lavoratori — Ora la fabbrica e proprieta degli operai 

Dal nostro inviato 
MODENA. febbraio. 

Duecentocinquanta proprie
tari di una sola fabbrica. In 
epoca di concentrazioni capi-
talistiche e di monopoli, la 
cifra fa un certo effetto. I 
duecentocinquanta sono gli 
operai delle «Fonderie» dl 
Modena, sono i proprietari — 
anzi — delle « Fonderie ». Un 
nome, questo, che dice poco 
a chi nel 1950 aveva meno di 
venti anni. Per gli altri e di-
verso: sono le vecchie «Fon
derie Riunite » di Orsi, quelle 
dell'eccidio poliziesco del 9 
gennaio 1950. Quella mattina 
la polizia sparb con i mitra 
a altezza d'uomo: era il bi-
glietto da visita della lunga 
e drammatica « gestione Seel 
ba» che stava cominciando. 
Sei morti e cento feriti. 

Quello fu un fatto naziona-
le, il tetro sigillo sidla rottu-
ra dell'unita antifascista. Per 
gli Orsi pero — anche se al
lora non se ne accorsero — 
fu l'inizio della fine. Oggi i 
fratelli Orsi — che comanda-

vano Modena da qualche lu-
stro — sono falliti. Erano sa-
liti da venditori di rottami 
(a Milano li chiamano i « ru-
tamatt») a grossi industriali 
grazie alle protezioni del ge-
rarca fascista Rossoni, grazie 
alle commesse di guerra (le 
« Candele Orsi » hanno fatto 
bestemmiare i nostri soldati 
su tutti i fronti), grazie al
le commesse della Repubbli
ca di Salo: oggi sono annul-
lati, ridotti a consumare par-
simoniosamente i pochi soldi 
che sono riusciti a imbucare 
sottraendoli alia catastrofe. 

E invece la ci Fonderie » vi
ve e sta bene. 

* • • 
Nel 1965 questa bella fabbri

ca, in mano a uno dei fratel
li Orsi, ha questa situazione 
patrimoniale e finanziaria: un 
miliardo e trecento milioni di 
debiti; 720 milioni di valore di 
capitale fisso e scorte. Nulla 
salvava Orsi dai fallimento e 
cosi fu Orsi stesso a cedere 
1'industria a un suo collega, 
l'industriale Bompani. Qui ri-
cominci6 il vecchio gioco che 

A Berlino per il Vietnam 

II settimanale 
cV IE NUO 
VE» dedica 
qu«sta setti
mana un am 
pio servizio 
fotografico al
ia g r a n d e 
manifestazio 
ne svoltasi re
centemente a 
Berlino ovest 
contro Tag-
gressione a-
mencana al 
Vietnam. VIE 
NUOVE h a 
anche regt-
strato alcune 
i n t e r e s 
s a n I i in-
terviste tra i 
IS giovani ar
rivati a Ber 
lino ovest da 
o g n i parte 
della Germa
nia occiden
tal*. Nella 
foto: un a-
spotte dtlla 
sfllata 

ben conosciamo: Bompani 
tentava di liquidare l'azien-
da, licenziare, vuotarla per poi 
comprarla — in un domani 
piu felice e a fuochi ormai 
spenti — per quattro soldi. 
La storia della lotta, delle 
vicende quasi romanzesche di 
cui sono stati protagonisti gli 
operai della «Fonderie» <e 
con loro tutta Modena, tut-
te le fabbriche, tutta la pro-
vincia) richiederebbe ben al-
tra ampiezza di racconto. 

Fu una lotta durissima e te-
nace. In quei mesi si occu-
po la fabbrica, si chiese l'am-
ministrazione controllata, si 
vinsero le esitazioni dei tan-
ti creditori, si convinsero i 
clienti a aiutare l'azienda, si 
combatte contro uno dei « ta
bu » piii forti, questo: gli ope
rai non sanno gestire una fab
brica di queste proporzioni, 
non possono farcela. 

Tutta Modena fu coinvolta. 
Ogni giorno, durante l'occu-
pazione dei primi mesi del 
'66, gruppi operai uscivano 
dalla fabbrica, invadevano le 
strade, andavano sotto la ca
sa di Orsi o la villa di Bom
pani, nelle sedi delle banche, 
andavano in Comune e in Tri
bunate (e incredibile, ma si 
videro anche operai entrare, 
con grinta, nell'aula di giu
stizia), andavano dai prefet-
to. Si ottenne l'amministra-
zione controllata, si ottenne 
dalle banche nuova fiducia e 
infine un mutuo IMI di 350 
milioni. II contributo del Co
mune di sinistra fu determi-
nante: congelato il credito per 
la luce elettrica (oggi paga-
to, peraltro. dagli operai), ga-
ranzia presso le banche, in-
tervento continuo e attivo 
presso il prefetto e il governo. 

In quel mesi si vide con
cretamente che cosa signifi-
cava il « comune rosso », cioe 
il comune di sinistra, unita-
rio. La garanzia del Comune 
alle banche fu votata alia una-
nimita: solo i liberali votaro-
no contro. Un fronte chiaro. 
La gente andava ogni gior
no alle «Fonderie»; ore di 
lavoro operaio, in tutte le fab
briche del modenese. furono 
offerte per le «Fonderie»; i 
contadini venivano dalle pro
vince con carretti di vettova-
glie; le cooperative garanti-
rono un approwigionamento 
che servi poi per molte set-
timane dopo 1' occupazione. 
Quello che fu possibile allo
ra, a Modena, non sarebbe 
stato forse possibile altrove; 
le stesse autorita governative 
erano arrese di fronte alia 
pressione di massa e finiro-
no per collaborare in modo 
determinante, in prima linea. 
Le banche dovettero abbas-
sare le loro pretese. Infine 
Orsi dovette lasciare la citta. 
alia cheticheila: non usci\-a 
nemeno piii di casa. Ascol-
tiamo questi racconti e pen-
siamo che in un caso per 
molti versi simils — la li-
quidazione della «Vanzetti » 
di Vittuone. alle porte di Mi
lano, Tanno scorso — l'mdif-
ferenza dei pubbhei poten, 
1'assenza di questa spinta di 
opinione generate, unanime e 
umtana, hanno fatto vincere 
il padrone e l'azienda e moria. 

* • • 
Gli operai hanno comincia-

to portando avanti due hnee: 
produrre e vendere; concor-
dare il pagamento dei cre
ditori. Gia dai 1966 una con-
ferenza di produzione aveva 
incaricaio la Commissione -in
terna e l'ingegnere che era 
nmasto neH'azienda. di ac-
quistare le azioni della « Fon
derie ». 

La produzione, intanto, fu 
reajizzata in condiziom pio-
nieristiche. Per esempio si ra-
slrell6 — e la parola — tutto 
il materiale abbandonato ne
gli sgabuzzim e nei cortili. 
N'e uscirono cinquemila qum-
tali di ghisa, subito messi in 
lavorazione. Sigmficavano un 
mese di lavoro. II materiale 
lavorato fu venduto e i clien
ti — pur di non fare falhre 
l'azienda che rispondeva oe-
ne alle loro esigenze — accet-
tarono di pagare in contanti, 
e subito. Con quei soldi si 
comindarono a comprare al-
tre materie prime. 

Oggi i debiti sono di 600 
milioni, compresi perb i 350 
del nuovo mutuo contratto 
con 1'IMI. Intanto 1TMI h i 
anche concesso che si vende*-
se una parte di un terreno del
la «Fonderie* che Orsi — 
proprio con 11MI — aveva 
lpotecatp. e cosi si sono po-
tuti comprare anche nuovi 
macchinari. Con quei soldi. 

• • • 
Sistemate le cose piu ur-

genti. garantita la soprawi-
venza flsica dell'azienda, si 

trattava ora di darle prospet-
tiva e attivita sufficiente. Fi-
nita l'anno scorso l'ammini-
strazione controllata, gli ope
rai si sono divisi le azioni. 
Non e stata una decisione 
semplice. Alcuni — in assem-
blea — pensavano che fosse 
meglio lasciare le azioni con
centrate nelle mani della Com
missione interna. Invece si e 
deciso che a ognuno tocca 
una quota pari di azioni. E' 
stato un esperimento nuovo 
che inizialmente ha preoccu-
pato 1'IMI e le banche ma 
che oggi fa acquisire maggio-
re fiducia alia «Fonderie». 
Trecentocinquanta milioni di 
azioni sono state portate al 
valore reale di 125 milioni per 
pareggiare il capitate ai de
biti residui, e quindi distri
bute fra i 250 operai. Con 
uno statuto societario (si trat-
ta di una normale societa per 
azioni) che rappresenta pero 
un fatto nuovissimo, una fl-
gura giuridica del tutto ano-
mala nel quadro del nostro 
ordinamento: qualche studen-
te potrebbe farci una bella te-
si di laurea. Le azioni infatti 
sono non trasferibili, non ven-
dibili e non ereditabili. Se un 
operaio lascia la fabbrica, la-
scia anche le azioni che si 
rimettono nel mucchio e si 
ridividono. Ogni operaio nuo
vo che entra (e di assunzionl 
di giovani in questi mesi ne 
sono state fatte, dagli operai). 
dopo nove mesi si mette in 
lista e — appena si libereran-
no delle azioni — partecipera 
alia nuova spartizione. 

La produzione va bene. La 
« Fonderie » fa pezzi meccani-
ci per trattori, cappe per fer-
rovie, malleabile per impianti 
elettrici, catene per traspor-
tatori. Arrivano i «pani» di 
ghisa e si fondono, si creano 
leghe nuove, si lavorano fino 
a prodotto finito. Ai tempi di 
Orsi — una gestione autori-
tana, addirittura rappresen-
tata fisicamente nel «tronet-

to» sopraelevato in Direzio-
ne, dove Orsi riceveva, stando 
« sopra », seduto alia sua sen-
vania. i dipendenti — 340 ope
rai lavoravano 5200 quintal! 
di ghisa al mese con uno scar-
to del 20 per cento; oggi 250 
operai - proprietari lavorano 
5100 quintal! di ghisa con uno 
scarto inferiore del 10 per 
cento. 

Parlo con Santi, con Calza, 
con Pelloni che sono nella 
Commissione interna e nel 
Consiglio di amministrazione; 
conosco l'ingegnere e il pre-
sidente Turci (siede lui sul 
« tronetto» di Orsi ora, e ci 
scherza). Le difiicolta sono 
molte ma il problema che piu 
assilla questi aperai-imprendi-
ton e quello che Santi chiama 
« la mentalita »: « Non dobbia-
mo diventare dei "padroni", 
non dobbiamo cedere a una 
mentalita privatistica». Per 
il contratto nazionale dei me-
talmeccanici, la «Fonderie » 
ha scioperato come gli altri. 
Quando si annuncio lo scio-
pero per le pensioni, in Con
siglio di amministrazione pre-
valse la tesi di non sciopera-
re: e'erano ordinazioni urgent i 
da consegnare. Allora — come 
sempre si fa alia « Fonderie » 
— si ando all'asscmblea gene-
rale e qui si decise di scio-
perare. 

II cottimo e collettivo: il sa-
lario e quello previsto dai con
tratto nazionale; non e'e, per 
ora, una tabella di ritmi e dl 
tempi di lavorazione di squa-
dra o individuali. « Fmche pos-
siamo, noi vogliamo fare leva 
solo sulla coscienza operaia, 
sulla consapevolezza che un 
migliore lavoro avvantaggia 
noi tutti ». mi dice uno degli 
operai-dirigenti. Bisogna ri-
cordare che all'inizio, per 
quattro mesi, questi operai 
rinunciarono al salario per 
comprare materie prime da 
lavorare. 

Sono operai prevalentemen-
te comunisti (76 iscritti alia 

sezione di fabbrica) e la mag-
gioran/a e della FIOM. Poi e'e 
la CISL e 1'unita e stata man-
tenuta anche se in qualche fa-
se della lotta non e stato fa
cile. Ma e rimasta. e conta. 
Orsi oggi si e rifugiato a Man-
tova. a curare le Autolinee 
lombarde che e tutto quanto 
gli e nmasto (il gruppo aveva 
la Maserati, oltre alle Ferrie-
re. alia Candele-Arcumulatori 
e ad altre attivita). I suoi ope
rai lavorano con una nuova 
coscienza. La sua furia antio-
peraia ha fatto fallire l'azien
da; la sua incapacita ha fatto 
il resto. Gli operai hanno dato 
una bella lezione a lui e i 
molti altri. 

Ugo Baduel 

I cooperatori 
sovietici 
in Emilia 

BOLOGNA. 28 
Proseguendo nella loro visita 

ai complessi della Lega N.izio-
nale delle C(x>perati\e i coope
ratori sovietici del Centrosojuz 
hanno visitato nella giornata di 
oggi la SAC.MI di Imola. una 
cooperativa che ha raggiunto 
tin alto grado di specializzazio-
ne nel campo delle coitruzioni 
meccaniche. 

Kaggiunta Cesena gli ospiti 
hanno compiuto una attenta vi
sita alia COF. un complesso coo 
pcrativo ortofrutticolo tra i piu 
moderm del genere. particolar-
niente distintosi nella assi^tenza 
agrotecmca che presta ai propri 
soci per l'ottenimento di qualita 
di alto pregio commerciale. Nel
la serata la delegazione ha avu-
to un cordialr incontro con i 
soci della COF riuniti in assem 

V blea. 
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Due Hague e centomila parole 
Ricchezza lessicale e qualita di metodo nel Dizionario 
inglese-italiano italiano-inglese di Giuseppe Ragazzini 

L'impero coloniale tnglese e 
morto. viva l'area linguistica 
tnglese Diminuiranno forse le 
occasion! geopolltiche di par-
lare con un tnglese ma e cer
to In aumento la necessita dl 
parlare in tnglese: con chiun-
que, ovunque. L'inglese che sta 
facendo da lingua madre al
ia comumcazione lntemaziona-
Ie contemporanea, tuttavia, 
non e piu l'inglese nel senso 
stretto, insulare del tennine; 
ha il supporto, il complemen-
to amencano. Di estrazione 
bntanmca resta 11 linguaggio 
medio, la struttura portante 
grammaticale e lessicale; I'A 
menca invece funge da polo 
di sviluppu delle parole con-
nesse con la ricerca e la di-
vulgazione scientUica, I'appu-
cazione tecnologica. la distn-
buzione consumistica dei pro-
dotti, sia nel nservato domi-
mo speciallsttco. sia aeU'esten-
sione del costume. 

Cosi stando it lessico, que-
stioni e soluzlonl dl lessico-
grafia billngue dovreobero, 
specie In Italia, ncondursl a 
un modello ben preciso: quel
lo di un dizionario cne regl-
stn, anzitutto. il patnmonio 
linguistic© dell'inglese ismu 
zionaie; tenga conto dell'a-
pertura staiunitense negli a 
dattamenti formali dl (onetica 
e gratia e nei comrtbuii di 
sostanza neologistica e specia-
Iistica. e inline rapport! il tut 
to aM'itallano, un omologo che. 
ncco e cumplesso com'e, pro-
voca a sua volta non Doche 
difficolta di convivenza. 

QuesU fllosoria, questa gen
tle art of lexicography, come 
Ilia chiamata giusto un tn
glese, il Partndge. Giuseppe 
Ragazzini fha avuta in men-
te compilando. con un equipe 
d! collaboratort, le centomila 
e piu voci del Dizionario in-
glese itahnno itaitanu tnglese e 
duo dalla Zamcnelii di Bolo
gna L'ha enunciata. piamfica 
ta in venti pagtne di Awer-
tenze e Guida alia Consul ta 
none e pot l'ha calata nel te> 
sto mantenendovl puntualmen-
te ad ogni paglna (sono 1848) 
1 suoi Impegnl metodologlci. 
Vale a dire che per le acelta 
del lemml al e Upirato larga-
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mente alia frequenza d'tmpte-
go. Ha abbondato e vanato 
negli equivalenti (non e'e qua
si mai una sola traduzionei. 
Ha appropnatamente quali 
ficato l limiti d uso Ha ge-
nerosamente accolto ! neoiogl 
smi (anche gli uitimi: «ca 
pellone i e «mimgonnas) e 
una larga sezmne dei lessici 
special! sino ai piii rerenti 
aggiornamentl astronautici. e-
lettromci. nucleari. Ha nporta 
to amencamsmi e grafie ame-
ricane dotandoll dl ogni op-
portuno nnvio. 

C'e gu\ tn questi aspetti sa
lient! del vocabolano un tn-
tnnseco valore, ed e ia loro 
sola, singola presenza. Ma va
le ta pena dl coglterne anche 
il significato di insieme, tec 
mcamente forse piu tnt«res-
sante. U cnteno rigoroso cun 
cui si sono attuate la distn 
buzione anche grafica del ma
teriale, la trama del nnvli e 
delle segnaleuche (per le for
me grammaticall irregolari, 
per t compostl, per le locuzio-
nl Idlomatlche), la rtcchlssl-
ma f raseologla. t u tu l'organlz-
zaztone dell'opera lnsomma, 

non meramente tnventanale, 
ma volta a svolgere conclusi-
vamente un unitano discorso 
di metodo. 

* Metodo ». «orgamzzazione» 
«cnteno > fanno poi anche 
da spia all'impostazione didat-
tica, alia destmazione scolasti-
ca del volume lungo un arco 
che dalla • Media » arnva sino 
allTJniverslta; non a caso. del 
resto, Ragazzini e docente 
prima medio-superiore, oggi 
umversitarto. Ma U condizio-
namento scolastico — col rt-
gore, raccessibiUta, la varieta 
che comporta — non chiude, 
semmai avalla anche la e do-
manda» dl un mercato piu 
genenco: quello deU'uomo di 
cultura. deU'uomo d'affart, del 
I'uomo della strada. deU'uo
mo senz'altra aggettivazione. 
E' del resto una quesuone di 
logica (professionale) idonei-

ta, identita degli stmmenti cul
tural! — pur che preordinata-
mente afnnati e graduati oo> 
me questo lesstcografico del 
Ragazzini — per chi gia ope
ra nella vita attiva come per 
chi ai prepare, ad operant. 

CIROMASI 


