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Le sentenze contro Dolci e l'«Espresso» 

Nella Patria 
del Diritto 

V 

Inquietanti interrogativi sul comportamento 
del giudici delta IV Sezione del tribunate di 
Roma • Grave attentato alia liberta di stampa 

-VIAGttttNfflSfcA BUIA EUROPA D E G U EMIGRANTI FRANCJA 

Bandiere incrociate a Saint Denis 
Come Gilot ha yinto lo sciovinismo - Non tutto va bene ma tutto pud cambiare - Bio-
grafia di un minatore sardo trapiantato in Francia - Gemellaggio e un busto di gesso 

A breve distanza di tempo 
si sono scguite qui in Roma, 
nella capitate della Patria 
del Diritto (attenti alio 
maiuscole!), ad opera della 
IV Sezione del Tribunale Pe-
nale, due sentenze, che han-
no vivamente sollecitato la 
attenzione della opinione 
pubblica. 

Di esse, una ha conehiu-
80 il processo contro Dani-
lo Dolci e Franco Alasia, 
1'altra quello contro Scal-
fari e Jannuzzi tie «l'Espres-
to ». 

In entrambl i processi si 
e trattato di diffamazione 
a mezzo della stampa, rife-
ribile a moventi di caratte-
re politico. In entrambi non 
e affiorato, nemmeno nella 
maniera piu fuggevole, al-
cun motivo di natura per
sonate che facesse capo a 
sentiment! di odio, o di ven
detta. 

Termine comune, ancora, 
tra i due processi, l'inaudi-
ta gravita della condanna, 
non solita per i reati di dif
famazione, tale da supera-
re e di molto i limiti asse-
gnati alia concession^ della 
sospensione condizionale 
della pena. 

In tutti e due i processi, 
poi, nonostante che la natu
ra di essi postulasse la mag-
giore larghezza nell'ammis-
sione dei mezzi di ricerca 
della verita, i giudici han-
no proceduto nel senso per-
fettamente contrario. Quelli 
del processo Dolci, infatti, 
hanno respinto la formale 
richiesta di audizione di nu-
merosi testlmoni, determi-
nando cosi la protesta degli 
Imputati che si e esprcssa 
nel loro rifiuto di presenzia-
re piu oltre al dibattimento. 
Quelli del processo contro 
VEspresso hanno anch'essi 
respinto Tammissione di pa-
recchi testimoni, non solo, 
ma hanno, poi, con lo spe-
cioso motivo del «segreto 
militare » oggettivamente a-
limentato la reticenza dei te
stimoni escussi, anche quan-
do la deposizione verteva su 
veri e propri reati, che sono 
sfuggiti cosl aU'obbligatorio 
accertamento. 

A proposito, anzi, del « se
greto militare» non e da 
passare sotto silenzio il co-
stante atteggiamento del 
Presidente nei riguardi de
gli alti ufficiali chiamati a 
testimoniare, ai quali ha 
sempre avuto cura di ricor-
dare, prima che si iniziasse 
la loro deposizione, che essi 
potevano, o addirittura do-
vevano astenersi dal deporre 
su fatti che costiluissero, se-
condo il loro incontrollato 
giudizio, « segreti militari ». 
Avvertimento che pud fon-
datamente considerarsi ille-
gittimo, dato che Tart. 352 
del codice di procedura, che 
disciplina appunto l'audizio-
ne dei pubblici ufficiali in 
relazione al « segreto di Sta-
to», non lo prescrive af-
fatto. E* lecito, anzi, ritene-
re che lo vieti, se si consi
der!, come si dexe, che il 
precedente art. 351, che si 
riferisce ai testimoni pros-
simi congiunti, fa invece 
tassativo obbligo al giudice 
di awertirli preliminarmcn-
te del diritto che essi hanno 
di non deporre. 

Senza contare. poi, che, 
alia stregua della normale 
dialcttica del processo. il 
giudice deve neccssariamen-
te tendere (e cosi di solito 
accade) ad ottenere dal te-
stimone, spinto alle volte ad 
cssere falso o reticente, il 
riferimento preciso e veri-
tiero di tutto cio che e a 
sua conoscenza. Non e per-
tanto nella normalita il giu
dice che, senza averne 1'ob-
bligo legale, si adopera in
vece a limitare o addirittu
ra ad impedire la completez-
za della deposizione. 

Simili c sullo stesso pia
no i due processi per quan-
to ha tratto al loro svolgi-
mento, lo sono ancora in 
modo piu perspicuo per 
quanto si riferisce alia loro 
definizione e al grave signi-
ficato che questa inevitabil-
mente ha assunto nell'attua-
le realta della vita naziona-
le. Si e parlato, infatti. da 
tutte le parti di un grave 
attentato contro la liberta 
di stampa, specialmente in 
riferimento al diritto di cro-
naca e di informazione. non-
che al diritto di critica e di 
interpretazionc logica degli 
awenimenti. E non si puo 
non essere d'accordo in talc 
giudizio. 

Senonche bisogna, a no-
stro parere, andare ancora 
piu oltre. In definitiva, la 
liberta di stampa e it dirit
to di critica hanno un valo-
re sopfatutto strumentale; 
sono mezzi, doe, cui possia-
mo far ricorso per raggiun-
gere i fini che assegniamo 
ad una determinata azione. 
Senza cid. si e di fronte a di-
ritti astratti. che hanno sol-
tanto un'efficienza formale. 
Ora. e da affermare che nel-
Ic attuali condizioni della 
vita socialc e politica del 
Paese non e concepibile che 
| diritti di liberta di stampa, 
M informazione e di criti

ca possano essere contenu-
ti e ostacolati nel loro e-
sercizio, vietando cosi ad 
uno degli strumenti piu po-
tenti di pubblico controllo 
di esplicare, senza soggiace-
re a pericolose intimidazio-
ni, la sua attivita, cosl utile 
alia difesa delle liberta poli-
tiche e alia tutela dell'one-
sta nella pubblica ammini-
strazione, difesa e tutela tan-
to piu necessarie oggi in cui 
i pericoli e le insidic sono 
all'ordine del giorno. 

Ogni ostacolo frapposto 
all'attivita denunciatrice e 
fustigatrice, che e propria 
della libera stampa. non e e 
non puo essere altro, indi-
pendentemente dalla even-
tuale presenza di responsa-
bilita soggettive, che un o-
biettivo complice ineitamen-
to alle illecite azioni che si 
dice di voler combattere. E 
1'incitamento e naturalmen-
te tanto piu tristemente ef-
ficace quanto piu esso viene 
da istituti e da uflici dai 
quali si avrebbe il diritto di 
aspettarne in SPMSO perfet-
tamcntP opposto. 

Si vorrebbe sapere se non 
debbano proprio nulla inse-
gnarci i gravi fatti ai quali 
ci e dato continuamente di 
assistere: gli scandalosi sal-
vataggi di alti rappresentan-
ti della classe politica domi-
nante colpevoli di fatti de-
littuosi die sfuggono in tal 
modo, nonche ad ogni san-
7ione, anche ad ogni ac
certamento giudi7iario; i 
complici ouadrati siihito im-
pudentpmpnte formati a di
fesa deirincauto pezzo eros-
so caduto inopinatamente 
nella rete; le colpevoli di-
lapidazioni del pubblico da-
naro invano denunciate; gli 
accorti silenzi, le dissimula
te complicity, tutte le male 
arti, insomma. che insieme 
costituiscono i vituperevoli 
aspetti di una ben orchestra-
ta omcrta classista, tanto 
piu sporca di quella con cui 
la povera gente si difende 
dalla minaccia del delin-
quente e dalla scarsa prote-
zione dei pubblici poteri e 
contro la quale gli austeri 
personaggi per bene mostra-
no tanta incontenibile indi-
gnazione. 

Di fronte a tutto ci6 non 
vorremmo essere accusati 
di inguaribile ingenuita se, 
nonostante tutto, esprimia-
mo la fiducia che ci siano 
giudici non sordi agli insc-
gnamenti che ci vengono da 
una cosl triste condizione di 
cose, si che con le loro sen
tenze sappiano far proprie 
le accorate proteste e le giu-
ste collere della gente one-
sta. che pur non manca nel 
nostro Paese. 

Fausto Gullo 

CELEBRATO IN TUTTA ITALIA L'8 MARZO 

L'appuntamento dell'8 marzo ha vitto an
che quest'anno una vasta mobilitazlone di 
donne in tutto il paese. 

Alia celebrazione della data, che e diven-
tata ormai una tradizione per decine di 
migliaia di famiglie italiane, hanno parte-
cipalo in ogni parte d'llalia lavoratrici, 
impiegate, caialinghe, professionisle. 

In molte citta e paesi si e rinnovata la 
gentile consuetudine dell'omagglo della mi

mosa alle maestre delle scuole, alle Impie
gate degli uflici, alle madri di famiglia. 

Oovunque, le manifestazioni Indette dal-
I'UDI hanno visto una grande partecipazio-
ne di donne e di cittadini. II carattere del
le celebrazionl della giornata internazionale 
della donna e stato piu che mal, quest'an
no, di mobilitazlone delle masse femminili 
per i fondamentali obiettivi del lavoro, dei 
servizi social!, della parita nella famiglia, 

della protezione della maternita, di un di-
gnitoso trattamento pensionistico. Le mani
festazioni femminili si sono cosi saldate 
con i grand! movimenti di lotta che in que
st! giomi interessano tutti i lavoratori, e 
hanno aggiunto la voce delle donne alia 
protesta che sale dal paese per la mancata 
soluzione dei piu vitali problem! delle mas
se popolari. 

Dal nostro inviato 
SAINT DENIS, mano 

Su qualche muro di Saint 
Denis e'e ancora la scritta: 
« Voter Gilot e'est voter Bi-
cot ». Ricorda le ultime elezio-
ni amm'mistrative e Bicot non 
esiste affatto, e il modo come 
in gergo si chiamano — in to-
no spregiativo — gli algerini. 
11 comunista Cilot invece esi
ste e, malgrado lo slogan scio-
vinista. £ diventato aindaco: 
la sua lista ha raccolto, a 
Saint Denis, il 65 per cento dei 
voti. 

La questione degli stranieri, 
degli emigrate era al centro 
della campngna elettorale e la 
destra cercava di sollevare 
contro gli « intrusi > ali ope-
rai frances't presentando il 
partita comunista (a ragione 
del resto) come il partita che 
non fa differenza di naziona-
lita fra lavoratori, che anzi 
ha presentato una serie di pro-
getti di legpe (raccolte poi in 
uno « statuto ») per difendere 
le liberta e le condizioni di 
esistenza degli immiqrati. 
— Degli italiani dicevann: 

« ci prondnno il pane, nol MO 
ci hanno sparato alle spalle » 
e allora bisognava parlare nei 
comizi del fascismo. di quollo 
che aveva fatto agli italiani. e 
mostrare la differenza fra i 
piccoli. laboriosi muratnri sar-
di o siciliani e Mussolini... 

Afanttel. ex operaio in una 
fabbrica d'armi. ei prete ope
raio. ei sepretario della came
ra del lavoro e ora segretario 
del comitnto enmunnlp del 
nnrlitn comunista. p vice sin-
daco di Sainl Dpnis Non ha 
nps.si/nn vnalia di dirmi che 
tutto va bene, niuttostn runle 
spiegarmi che tutto e in moto. 
che si cerca non solo di ri-
mediare. in qualche mndo. ai 
pmblemi di aggi. ma di t pia-
nificare » la trasformazione di 
una cittadormitorio in un 
grande centro overnio. tenen-
rfo conto degli interessi e dei 
diritti della mono d'opera 
straniera. 

Saint Denis — a mezz'ora di 
pullman dal centro di Parigi — 
ha piu di 100.000 abitanti dei 
quali il 20 per cento circa so
no stranieri. Molti sono del 
Mali o algerini e sono impie-
gati sopratttitto nelle Indu
strie chimiche: gli italiani so
no sopratttitto muratori. 11 
flusso miaratorio proviene OQ-
gi sovraltutto dall'Africa e dal 
Portoaallo. 

— E dove li alloggiate quan-
do arrivano qui? 

— Ci sono otto bidonvillps 
alia periferia e 4 000 onerai 
stranieri vi ahitano stabilmen-
te. La pifi grande di nuoste bi-
donvilles e la cittn doi porto-
ghesi con 2 700 abitanti. 

— E alt italiani? 
— Gli italiani stanno soprat-

tutto nelle baracche o in cer-
ti vecchi quartieri. No, cer-

ALLA REX DI PORDENONE IL BOOM SI FONDA SULLO SFRUTTAMENTO 

I ritmi martellano: glioperai vogliono controllarli 
Nasce una nuova consapevolezza nella lotta per precisi diritti di controllo sui tempi di lavorazione e una nuova condizione in fabbrica - « No» 
ai soli aumenti monetari - Una classe operaia giovane e combatth/a a! suo battesimo del fuoco - Grosse cifre produttive degli elettrodomestici 

Dal nostro inviato 
PORDENONE, marzo 

II 23 febbraio 1 diecimila 
opera! della • Rex» hanno 
inaugurato la 93* provincia 
d'ltalia, quella di Pordeno-
ne lottando. scioperando. 

Pordenone era imdandierata 
e in festa per essere diventa-
ta provincia. da circondario 
che era. Ma le fabbriche di 
frigoriferi, cucine. lavatrici, te-
levisori (diecimila pezzi al 
giorno, un pezzo ogni ope
raio). cioe le fabbriche di Za-
nussi, hanno tirato fuori ban
diere diverse: la realta della 
condizione dei loro opera], la 
realta dello sfruttamento che 
ha reso possibile il «mira-
colo>. 

Sono queste, qui a Porde
none e a Conegliano (dove 
prospera la « Zoppas ») le In
dustrie del • boom »; le Indu
strie della esportazione. In 
tre anni. gli ultimi tre an-
ni. Ia «Rex • di Pordenone 
ha esportato il 210 per cento 
di quello che esportava pri
ma del "fi5- set tanta per cen
to in piu all'anno. L'mcre-
mento della produzione ne-
gli stessi anni — quelli della 
npresa. dal 1965 — e stato 
del 16 per cento annuo, il 
cinquanta per cento circa, in 
totale. Sono cifre record. La 
esportazione di elettrodome
stici italiani neU'ambito del 
MEC ha messo in crisi 
la Francia e llnghilterra. 
Lltalia e la prima — anche 
per qualita — in questo set-
tore, neU'ambito del MEC; e 
la terra nei mondo dopo 
USA e Giappone. E la Rex 
Zanussi di Pordenone e la 
prima in Italia nella produ 
zione di questi beni di con-
sumo durevole. • Andiamo 
verso 1 cento miliardi di fat-
turatos, ha dichiarato Lino 
Zanussi, il «boss», in una 
recente intervista: attualmente 
sta a quota cinquanta miliar
di circa. Nel 1960 la i R n i 

aveva mille operai, ora sono 
— appunto — diecimila; la 
azienda ogni giorno stoma e 
manda per lo piu all'estero, 
3500 frigoriferi, 2600 lavatrici, 
2200 cucine. 600 televisori. 

Sommessamente la Francia 
ha posto un problema alia 
competente commissione eu-
ropea: « E* lecita una concor-
renza che ha alle sue spalle 
una situazione salariale tan
to anomala e irregolare? ». 

E qui entrano in gioco gli 
operai che da settunane stan
no combattendo una bat-
taglia che per molti — da 
queste parti, dove la classe 
operaia e di primo pelo — fe 
il battesimo del fuoco. Un 
battesimo assai movunentato. 

Un Hume 
di Me bin 

II flume delle tute blu esce 
dallo stabilimento principale, 
quello di Porcia, regolare e 
severo. Sono seimila operai e 
qualche centinaio di impiega-
ti. Alia «Lamiere» — il 23 
febbraio — hanno addirittu
ra suonato la sirena alle tre 
e mezzo: 1'ora dello sciopero. 
due ore prima della chiusura 
d'orario. 

Escono anche 1 «capi» 
quelli che comandano alia 
clinea*. C'e un tono di fie-
rezza e dignita riconquistate. 
Queste sono fabbriche molto 
dure, vere fabbriche di « cate
na*. II pezzo viaggia sempre, 
non si ferma mai, e occorre 
che ogni operaio ripeta a 
ritmo costante il suo gesto 
— t suoi gesti — senza inter-
ruzioni. AU'« assiemaggio » le 
operazioni da fare sono da 
tre a quattro (per i fornel-
Ii). al trove il gesto e unico 
ma velodssimo. Una «li
nes» conta settanta operai 
e circa cento operazioni: a 
ognuno la sua parcella di la
voro sempre uguale. E' previ-

sto a contratto un «soccorri-
tore » o sostituto ogni 33 ope
rai (il 3 per cento), ma i 
patti non sono sempre rispet-
tati, spesso il sostituto e as-
sente o copre il posto di un 
operaio di « catena » ammala-
to. E poi che cosa pud fa
re un sostituto con 33 operai? 
II suo compito e di riempire 
1 vuoti nei pochi istanti con-
cessi per i bisogni fisiologici: 
Tunica cosa che l'azienda non 
e riuscita a pianijBcare. Ma ba 
sta uno per 33, in nove ore 
di lavoro? I sindacati, tutti 
insieme e compatti, chiedo-
no questa prima cosa: rad-
doppiare i « soccorritori».. 

Ma la richiesta piu impor-
tante e un'altra: contrattare 
tempi e ritmi di lavoro. Qui 
il padrone, lo Zanussi, non 
vuole sapeme. E' disposto a 
concedere dei soldi, qualche 
aumento dellattuale incentivo 
fisso del 22-23»'» (non collega-
to ad alcun parametro di ren-
dimento). ma non ad aprire 
agli operai il cassetto dove 
tiene i suoi calcoli di produt-
tivita collettiva e per addet-
to. Gli operai, tutti i sinda
cati senza flessioni. tengono 
duro. Vogliono norrae nuove. 
precise, non soltanto soldi. 

Eppure i soldi non sono 
tanti. In una recente intervi
sta Lino Zanussi ha detto: 
• Sono felice solo in due ca
st: quando 1 miel collaborato-
ri mi dicono che guadagna-
no troppo e quando contrad-
dicono una mia Idea con una 
altra. purche diversa. articola-
ta, bene immaginata ». Non si 
sa se Zanussi consider! gli 
operai, i • suoi» diecimila 
operai. del collaborator!: cer 
to e che non guadagnano 
troppo e di idee articolate 
ne hanno molte e assai be 
ne imrnaginate. Guadagnano 
in media 65 xnila lire al me-
se; il che significa che alcu-
ni ne prendono addirittura 
50 o 60 e alcuni — i privile-
giaU — 80-90 mlla al 

La media della qualifica e, 
per gli uomini, di seconda e 
terza categoria; per le 1500 
donne circa, di quarta. E que
sta e anche una violazione pa-
tente della legge sulla pari
ta, dato che le donne svolgo-
no un lavoro di terza cate
goria. 

Scriveva l'economista ame-
ricano Keynes che gli alti sa-
lari spingono la produzione. 
sono neH'interesse del pro-
duttore — perche incrementa-
no il consumo. A alti salari, 
infatti, corrispondono alti 
consuml: come dire che gli 
operai di Zanussi potrebbe-
ro comprare i frigidaires, i 
televisori, le lavatrici Zanussi. 
In teoria va bene, ma qui 
non funziona. Con 65 mila li
re al mese si comprano ap-
pena pane e companarico e 
se entra un televisore in ca-
sa, e perche entrano tre o 
quattro, sudatissimi. salari 
operai e molte cambiali. 

Dice Zanussi nella sua in
tervista. che lui « mangia me 
no degli operai che possono 
consumare un pasto alia men 
sa scegliendo tra due primi. 
due secondi piu pane, vino 
e contomi per solo 228 lire » 
Dicono gli operai in un docu-
mento della Commissione In
terna: «Chiediamo che il se-
condo piatto — quello fonda-
mentale — sia sufficiente e 
non scarso come attualmen
te; che i contomi siano quel
li previsti». 

Le rivendicazionl di fondo 
pero non sono economiche, e 
nemmeno di mensa. Un ope
raio qui dentro diventa rapt-
damente ottuso, intontito dal 
lavoro e dalle condizioni am-
bientali. Abbiamo visto per 
migliaia di metri quadrat!. 
estendersi i capannoni di pre-
fabbricato della «Rex»; cir-
condato da un alto muro di 
cemento qua e la vlsibill da-
gli squarci: uguali, cresciu-
ti, alcuni, nel giro di un me
te. Non •ervizl, non areaalo-

ni, umidita. Alia Presse-fusio-
ni di Vallenoncello vanno in 
gabinetto solo per poter re-
spirare un po'. Dice una ope
raia: «Qui sembra di esse
re in guerra dal fumo che 
c'e: ma per la Direzione l'aria 
e limpidissima e percib nien-
te riconoscimento di lavora
zione nociva ». 

Campo, fabbrica, 
paese e citta 

E' contro questa condizione 
sub-umaria che nasce la ribel-
lior.e. Nascono lo sciopero e 
la lotta. Questa classe operaia 
e nuova, ha tratti particola-
ri, viene dai circoli parroc-
chiali ma. molto alia svelta, 
apre gli occhi. L'ottanta per 
cento circa, mi dicono, e gen
te dei campi. L'eta media dei 
10 mila della • Rex a e di 
25-30 anni. Sono ragazzi e ra-
gazze (soprattutto ragazze) 
che dopo 9 ore di catena 
prendono una corriera, o la 
loro motoretta — qui il mira-
colo non ha ancora partorito 
le utilitarie — e vanno a ca-
sa. I vecchi intanto hanno 
tenuto su alia bella e meglio 
il poderetto in affitto; loro. 
nuovi operai, usano il famo-
so ctempo libera» per rigo-
vemare le vacche, pulire gli 
attrezzi, magari lavorare nel 
campo se c'e ancora luce, n 
dramma dei trasporti, della 
casa in citta sta premendo. 

Nasce una nuova. con t red-
dittoria, condizione. II campo 
e essenziale per soprawive-
re; la fabbrica altrettanto; la 
citta e 1'aspirazione e il paese 
il rifugio. C'e da stupirsi? 
• Robot » per nove ore, con-
tadini per una o due ore al 
giomo. il sabato-domenica (i 
loro week-end) e le ferie. La 
fabbrica e il canale della 
emandpazione e insieme la 
trappola definitiva della loro 
— come al dice — alienazio-

ne: bisogna passarci ma bi
sogna salvarsene. Invece che 
scappare in campagna, comin-
ciano ora a imparare a com
battere in fabbrica, per i loro 
diritti prima che per i loro 
soldi. Questa consapevolezza 
e 11, nella fiumana che a sin-
ghiozzo, ogni giomo, lascia le 
catene e esce dalla fabbrica. 
Da dieci giorni: e non e po-
co a Pordenone. 

Certo rindustria ha fatto 
dei balzi da gigante. qua. C'e 
da restame stupiti. Pordeno
ne non e piii un borgo con-
tadino come era ancora sol
tanto dieci anni fa. Fra il 
'58 e il '68 gli Zanussi ne han
no fatta di strada. II padre 
— papa Antonio — fabbrica-
va stufe a legna. Lino e Gui-
do (insieme al fratellastro 
Antonino) hanno fatto il re
sto. Prima i « frigo ». dal 1953; 
poi lavatrici, cucine, televi
sori. Sono in tutte le case 
italiane. Sono i protagonisti 
di «Carosello» alia TV Han
no visto giusto. fanno buoni 
prodotti. hanno calcolato be
ne e oggi Lino Zanussi pu6 
dichiarare: « Lltalia, che ave
va costruito elettrodomestici 
per un Paese. come il no
stro. a reddito basso, ha tro-
vato larga accoglienza in tut
ti gli altri Paesi... Noi erava-
mo una industria nuova nel 
mondo e, in un certo senso. 
lo siamo ancora. Aggiomia-
mo i nostri prodotti. cosa che 
gli altri non fanno. In prin-
cipio le Industrie straniere a 
hanno lasctato fare. Non cre-
devano nella capacita italiana. 
Adesso devono riscuotersi ma, 
probabilmente. e troppo tardi. 
Gli abbiamo preso il pallone 
di testa*. 

Zanussi non lo dice, forse 
non lo sa: quel pallone di te
sta ha potuto prenderlo per 
la condizione e il lavoro degli 
operai. E ora, gli operai, co-
mindano a capire. 

Ugo Badu«1 

to. non stanno bene. II mil-
nicipio per sua parte fa quel 
che puo: per esempio. ha por-
tato 1'acqua ed ha assicurato 
un servizio socialc (due assi 
stenti) per occuparsi dogli 
emigrati. 

L'obicffiro primo — dice Ma
nuel — sarebbe di liquidare le 
bidonvilles: jna chi costruira 
le case? 11 governo deve pren-
dersi le sue responsabilita 11 
comune ha avanzato delle pro-
poste per un piano di costru-
zioni e per una « citta di tran-
sito » fatta di abitnzinni prop-
vitarie destinatc ad accoqlic-
re i nuovi arnvati prima che 
travinn tnin sistemazione de
finitiva Le scuole? Nnn va 
certo tutto bene comunque ci 
sono 10 mila ragazzi che van-
no a scuola. emigrati e fran
ces't. tutti assieme; un servi
zio di pullman assicura il tra-
sporto dalle bidonvilles e in 
generate dalla periferia al 
centro. 

Manuel mi accampagna poi 
a casa di un sardo — la so
lita stanza, in cima a una tea-
la di leqno a chioccinla. hum 
come un armadio — e mi per-
mettp cosi di rivedere tutto il 
problema. questa vnlta dall'in-
terno. 

• • • 
7/ mio arnica sardo & arriva-

to in Francia nel '57. prove-
niente dal Belaio dove aveva 
lavorato in miniera. Ma inco-
minciamo dal principio. 

Da ragazzo aveva fatto il 
muratare a Carbonia, poi per 
diciatta anni era stato in mi
niera Durante la querra ha 
larnrato nel hacina elettrico 
dpll'altn FUiTvendnsa. c s'o-
to anche pnstore. enntadino 
(t quando si ha fame si fa 
qualunque cosa ») e dal '49 al 
"55 e stato praiicamente sen
za lavorare. fino a quando 
non e sharcalo sulla hocca di 
una € mina » nel liarinaqe. 
Poi in Francia. come turista; 
dopo un mese di gelo e di fa
me ha ottenuto un contratto 
per un anno come manovale. 
Erano undid italiani nelle 
stesse condizioni. ma gli al
tri non hanno resistito e se ne 
sono andati («si dice: la 
Francia questo. la Francia 
quest'altro. insomma tutti i 
paesi sono uguali per l'emi-
grante*). Nei cantieri edili 
sono semvre in magqioranza 
gli stranipTt. f frances't se 
ne sono allantanati perchd non 
volevano lavorare piu di 40 
ore e poi certi mestieri non 
gli andatw piu di farli dato 
che trovavano di meglio. 

— Nni perft jp un primo tem
po — dice il mio amico sardo 
— abhiamo fatto del male: 
per esempio lavnravamo dal-
l'alba al tramnnto. e poi an
che la domenica se ce lo chie-
devano. poj farevamo salire 
la norma: per guadagnare una 
lira in piu se ne facevano gua
dagnare cento al padrone col 
nostro sudore. Naturalc che 
i frances! non ci vedevano di 
buon occhio. Poi dormire nelle 
baracche. col fango fino alle 
ginocchia. senza gabinetti... 

Poi le cose sono cambiate; 
il mio amico sardo $ diventa
to carpentiere ed <? andato ad 
abitare in un foyer. 

— E' stato un periodo ter-
ribile. mischiati in que>ti stan-
zoni. con i Jetti a ca^tello una 
cucina ogni quattro. e'erano 
arabi. spagnnli. tutti assie
me... Dopo il primo poriodo 
dell'arrivo gli italiani s: im-
pegnano subito nella lotta sin-
dacale. partecipano alle as-
semblee. c'e anche un giorna-
le in italiano. Insomma ci sia
mo integrati. «̂  e cosi che si 
dice. I francesi ci somiglia-
no. ma sop-attutto abbiamo 
trovatn Ia vecchia emigrazio-
ne politica chp ci ha aiutati 
S înt Darn's e gemellata con 
Sesto San G;ovanni. farria 
mo scambi culturali. colonie 
di vacan7a per ra2a77i. inizia-
tive sportive, discus^ioni sul-
le due esperienze municipal!*. 
Lltalia non la dimentichia-
mo. certo. lo vado semore a 
votare. alle politiche e alle re-
gionali. II cuore Tabbiamo la. 
anche se la lofta e qua. tutti i 
giomi. insieme ai francesi. 
questo e naturale. 

71 mio amico inrdo mi porta 
a risjiare il municipio. al 
potfo rTnvore c'«* un aiornale 
murale con le due bandiere 
nazinnali incrociate e gli stem-
mi dei due comuni. Sesto San 
Giovanni <? Saint Denis: sotto 
ci sono le foto ricordo di iruiu-
avrazioni. convegni. colonie 
marine e altre initiative co
muni. 

— Spessissimo dei compagni 
di Sesto veneono qui. Tu ca-
pisci che fra i due paesi c'e 
una stretta amir'7ia. invnnma 
noi non ci sentiamo proprio 
stranieri 

E' naturale. E non solo per 
i gemellapqi. e per il fatto 
non casuole che questi due 
paesi si son date due grandi 
OTganizzazioni comuniste. Al 
posto (Tonore, nell'atrio del 
municipio di Saint Denis c'i 

un grande busto di gesso, un 
po' polveroso nelle pieghe del 
poncio. nelle onde dei capclli 
che ricadono sulle spalle del 
« vaillant lutteur >: e un vec-
chio busto di Garibaldi, forse 
dell'altro secolo, e ricorda al
tri gemellaggi, altre lotte, un 
unico fronte, una tradizione 
antica e valida di amic'uia e 
di internazionalismo. 

Aldo De Jaco 

Napolitano 

su Rinascita 

Dialogo 

coi cattolici 

e unita 

delle sinistre 
II nuovo numero di « Rina

scita » in vendita da oggi 
nelle edicole, contiene una in-
teressante analisi del com-
pagno Giorgio Napolitano sui 
nuovi fermenti che si niuni-
festano fra i cattolici italia
ni, in rifiuto all'imposizione 
dell'unita politica all'interno 
della DC. 

La fine dell'unita politica 
dei cattolici e un processo 
non rapido ne rettitineo, ma 
tnarrestabile — afferrna Na
politano —: l'appello dei Ve-
seovi e ta scadenza delle 
prossime eleziom sono stati 
elementi che hanno fatto pre-
cipitare una situazione matu-
ratasi nella coscienza di lar-
gtu strati di cattolici a causa 
della incapacitii della DC di 
corrispondere agli orientamen-
ti nuovi che la situazione in
ternazionale e la vita politica 
italiana hanno fatto nascere. 

I circoli e i gruppl a spon-
tanei» sorti in questi ultimi 
anni non pretendono di rap-
presentare una componenta 
cattolica nel processo di for-
mazione di una nuova sini
stra italiana, ma intendono 
farsi portatori di eslgenze ge-
nerali di contestazione dal 
basso. 

«Diciamo subito — scrive 
Napolitano — che nel recen
te sviluppo delPassociazioni-
smo politico culturale.. vedia-
mo qualcosa di assai positi-
vo. un momento di matura-
zione e ricerca da parte di 
forze — giovanili e intellet-
tuali in particolar mortn — 
da cui pub venire un apporto 
ideale e politico nuovo; un 
canale di partecipazione, di 
presenza, di lotta. specie per 
gruppi che, dopo aver rotfo 
con la DC... conservano pero 
posizioni distinte e anche di
vergent! nei confront! degli 
stessi partiti dell'opposizione 
di sinistra o comunque non 
se ne sentono attratti e con-
quistati ». 

Rispondendo alle critiche ri-
volte alia politica del PCI da* 
parte di alcuni esponenti di 
questi gruppi, in particolare 
da Wladimiro Dorigo, Napoli
tano afferrna che a siamo con-
vinti che non sia stato e non 
rappresenti un errore rivol-
gerci ai cattolici in quanto 
tali: se questo ha significa-
to e significa iener conto di 
come in Italia un gran nu
mero di lavoratori e cittadi
ni siano condizionati nelle lo
ro scelte civili dalla tradi
zione religlosa ». 

II nurnero 10 dl «Rinasci
ta » pubblica fra 1'altro un 
editoriale di Luca Pavolini sul-
1'incontro dei Partiti comunt-
sti svoltosi nei giomi scorsi 
a Budapest, e un'ampia do-
cumentazione sui dibattito 'il 
testo dell'intervento di Berlin-
guer e brani dei discorsi dl 
altri delegati); una tavola ro-
tonda sulla lotta per le pen-
sioni. un colloqulo fra Otta-
vio Cecchi e uno studente 
universitario su «Le allean-
ze degli student!». una corri-
spondenza da Praga. il « Gior-
nale filosofico» di Galvano 
deila Volpe. le consuete rubrl-
che di teatro. musica, ci
nema. 

Demikov 

tropiantero 

un cuore 

entro ronno 
MOSCA. 8. 

11 professor Dem;kov. lo spe-
cialiita so-,iet«co che ha cocn-
p.jto numerosi espenmenti di 
trapianto su animali. tentera un 
trap.anto cardiaco su un uomo 
entro la fine ddl'anno. Demi
kov. nel dare I'annuncio del-
l'intervento ha dichiarato che 
seguira un metodo completa-
mente diverso da quello del 
dottor Barnard. 

II cuore njovo sara. infatti. 
mnestato all'esterno del torace 
del paziente per consentire una 
oi-vervazione pio attenta del fe-
nomeno di rigetto. Questo me-
toio permettera di sostituire il 
cuore trap<antato neU'eventua-
lita che non 'legasse con : tes-
suti del paziente. Soitanto quan
do sara raggiunta la perfetta 
compatibilita fra I'orgao tra
piantato e i tessuti del pazjea-
te. il cuore sari chiuso aa] 
torace. 


