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L'EMIGRATO 

UNA MACCHINA 
PER LAVORARE 

Osservazioni e risposte alia inchiesta con-
dotta dal nostro giornale sull'emigrazione 

— Senti, ho lotto 1 tuoi 
articoli sull'emigrazione; non 
credi di aver esagerato, di 
aver messo troppo nerofumo 
nelle tinte? Dopotutto se 
cinque milioni di italiani so-
no emigrati vuol dire che un 
qualehe modo di aggiustar-
si l'hanno trovato, e ineglio 
che al loro paese. 

— No, non credo proprio 
di aver esagerato, anzi ho 
tralasciato alcuni aspetti del 
problema, come dire?, per 
rispetto umano. Del resto 
guarda nel « Memoriale sul
la situazione dei lavoratori 
italiani emigrati nella Ger-
mania federate » (scritto da 
emigrati e inviato al gover-
no italiano) 6 detto fra l'al-
tro: c I'emigrato italiano e 
ritenuto un essere inferiorr, 
deqno di oqni soprnso e di-
sprezzo, buono soltanto da 
fare lavorare p sfruttare *. 
E sulla questione degli al-
loggi: « chirdinmo che siano 
eliminati i lager e i villaqqi 
chiusi col filo spinato e sia-
no tolti i guardiani armati 
che ancora rimanqono e che 
venga pure eliminato il di-
vieto agli cstranei di fare vi-
sita ai loro amici e familia-
ri... anche oggi la grande 
maggioranza dealt emigrati, 
speciatmente gli stagionati, 
continuano a vivere in ha-
racrhe, in scantinati, nelle 
vecchie case dirocrate, nelle 
soffitte, in dormitori ecc, 
malsavi e antiqienici ». 

— D'accordo. ma a che 
snrve ripetere ouesta denun-
7ia. e cosi insistita, anche sul 
giornale, dopotutto forse 
non fa piacere neanche agli 
emigrati e neanche alle lo
ro famiglie. 

— Puo essere che qualcu-
no preferisca non mettere a 
nudo certe piaghe. Al mio 
paese per esempio — quan-
do io ero ragazzo, ora non 
so — la tubercolosi o la paz-
zia, piii che mali, erano ri-
tenuti una colpa, e chi aveva 
un malato in famiglia non 
voleva che la gente lo sa-
pesse, anche a patto di non 
far venire il medico. 

— Ma via. il paragone non 
regge, 1'emigrazione non e 
una malattia. 

— E* proprio cosl invece, 
I'cmigrazione, l'esodo di mi
lioni di italiani. il loro sfrut-
tamento disumano e una dcl-
le piu gravi malattie del 
corpo sociale del nostro pae
se: il govcrno. le «antori-
ta». fanno proprio come 
certa gente di una volta. al 
mio paese. con l'agaravante 
pero che la classe dirigente 
italiana 6 responsahile di 
quello che 6 avvenuto e av-
viene giacche ha imposto al-
1'ltalia un indirizzo econo-
mico che. sotto la vernice 
di paese altamente industria-
lizzato, ne fa sempre l'uni-
co paese del MKC che espor-
ti tiomini. braccia da sfrut
tare. a milioni. e ci conti 
per sanare il suo bilancio. 

— Ma andiamo. si tratta 
di cnlne storiche, p dall'uni-
ta d'ltalia che la eente emi-
pra. in America, in Austra
lia... 

— Certo. ma una colpa non 
h meno colpa solo perche e 
storica. E se siamo ancora 
al punto di 100 o 50 anni fa. 
bisogna pure vedere chi e 
responsahile e che cosa e'e. 
di sbagliato. anzi di colpe-
vole. nel meccanismo che 
trasforma il paese a costi 
cosi alti per il suo popolo. 

— Dohhiamo pero anche 
limmettere che gli italiani 
aU'estero si son fatti una 
ntiova vita, sonn diventati 
una forza importante. non 
sono schiavi. 

— Sarebbe da discutere, 
questo. Comunqiie se il prin-
cipio fosse * chi vuole va 
chi non vuole resta • non ci 
sarebbe nulla da ridire; ma 
giacche gli emigranti sono 
spinti all'estero dalla fame 
non hanno alcuna scelta da 
fare, allora la loro vita fi-
nisce col snmigliare vera-
mente a ouella di uno schia-
vo. Comunnup e profonda-
mente sba<»lia»o para«onare 
remi^razione di questi anni 
a ouella di una volta. omn-
do si nartiva e buona notte 
Oggi in grande maggioranza 
gli italiani sono pendolari 
deiremigrazione, vanno e 
vengono. 

— E non e meglio questo? 
— No. Cosl l'uomo — qua

le che sia la sua illusione — 
e ridotto a macchina per 
lavorare, non pud costmirsi 
una vita ne dove e nato ne 
dove lavora. deve rinun7iare 
a tutto quello chp pra senza 
diven»ar nien'p d'altro. sen-
7a entrare nella socipta che 
lo sfrutta. e sod^rp anche il 
piu mar«?inalp dpi diritti a 
parita con gli altri sfrut-
tati. 

— E allora? Come si ri-
•olve il problema, quali leg-
gi bisogna fare per migliora-
f le condizioni dell'emi-

grante? Che cosa devono fa
re i paesi di immigrazione? 

— Il nostro partito ha pre-
sentato numerosi progetti di 
legge per impedire che la 
« libera circolazione dei la
voratori npi paesi delta 
CEE » rontinui a essere una 
specie di macroscopico .nipr-
cato di hracrianti » come si 
nsa ancora in c r t i paesi Hoi 
Mez70«ior"n. Misure di dife-
sa e di lihorta per l'immi-
grato sono inoltre contenute 
nello « statuto » per il auale 
si battono i compagni fran-
cesi e naturalmente tutti gli 
emigrati in Francia. Le mi-
sure proposte dai comunisti 
italiani e quelle proposte dai 
comunisti francesi — se ap-
provate da tutti i naesi d'Eu-
ropa — migliorerebbero 
grandemenfe le condizioni 
deU'emigrato II problema da 
risolvere pero p quello di 
motlificare rarlicalmente i 
programmi politici ed econo-
mici del nostro paese in mo
do che esso possa dare la-
voro a tutti i suoi figli. 

— Ma non 6 anche vero 
che la possibility di supera-
re i propri confini per cer-
care lavoro e un fatto positi-
vo. almeno dal momento in 
cui siano difesi certi diritti 
dei lavoratori? 

— Non e positivo che al
cuni popoli forniscano ad al
tri la mano d'opera per i 
bassi servizi, la « libera cir
colazione dei lavoratori > e 
una maschera per realizzare 
altro. Ecco quello che scrive 
Alfred Sauvy, professore al 
« College de France * nella 
introduzione a un volume 
sull'emigrazione in Svizzera: 
« L'evoluzione osservata in 
Svizzera nel corso degli ulti-
vii died anni e una sorta di 
esempio di cio che sta per 
avvenire sul piano europeo 
nei prossimi venti o trenta 
anni? L'abbandono degli im-
pieghi "inferiori", permes-
so soprattutto dallo sviluppo 
dell'istruzione, rendera ne-
cessario Vimpiego su vasta 
scala di lavoratori del sud 
del Mediterraneo, disoccu-
pati nei loro paesi?... Una 
certa logica induce a rispon-
dere affermatiramente... ». 
Noi dohbiamo rifiutare deci-
samente questa « loqica » sia 
che ci venga presentata co
me una tendenza irreversibi-
le dello sviluppo europeo (a 
causa dei dislivelli dell'istru
zione...) sia che venga pre
sentata come una esigenza 
dell'economia italiana. In 
particolare se I'economia 
monopolistica italiana e ma-
lata, essa non deve scari-
care le sue tossine spingen-
do milioni di senza lavoro 
neU'emiffrazione (oltre la di-
soccupazione e lo sfrutta-
mento in patria): la malat
tia deve venire in piena lu
ce e deve essere curata con 
i mP7zi adafti. cioe con una 
programmazione dpmocrati-
ca. elaborata secondo gli in-
teressi della collettivita. sul
la base delle necessarie ri-
forme di struttura. 

— Ma infine, dunque, se
condo te, questi nostri com
pagni, questi nostri fratelli 
emigrati non ricavano alcun 
frutto dalla loro amara espe-
rienza? 

— Certo che lo ricavano. 
Ricavano innanzitutto il fmt-
to della loro fatica e del loro 
sfruttamento facendo una vi
ta indesna ppr soccorrere le 
loro famiglie e dare una 
prospettiva ai lorn figli in 
paese: nello stes.so tempo 
fanno una esperienza incan-
cellabile, di dura oppressio-
ne di classe. senza nessun or-
pello che la nasconda, e an
che di lotta, e di lotta inter-
nazionalista. Dice una canzo
ne di un giovane greco ora 
esiliato in Italia: 

Oreci. turchl e italiani 
s'accampano in Germania 
comp fos«pro deali occiipanti 
intomo asili uffici di coHora-

[mrnto 

Orerhi. turohi e italiani 
hanno «mp««o ,ii htiaarc 
pen^ano al!e loro casc 
e alle loro po\ere madri 

Greci. turchi e italiani 
hanno fatto sciopero 
perche due operai spajmoli 
sono sepolti nella miniera 

Raccomandate a padre Stavro 
di dire per krro una preghiera 
ditelo anche al muezzin 
e anche al padre cattolico! 

Questo internarinnalismo 
degli oppressi pu6 escere 
una b?»se valida per sconfig-
gpre rEuroni unita dei mo-
nopoli e costmire (partendo 
ciaseuno del proprio paese. 
dalla lotta in esso. ma anche 
battendosi uniti nei paesi di 
immigrazione) una Europa 
diversa. 

AVdo Do Jaco 

L'autodifesa alia TV e la verita su 5 anni dicentro-sinistra 

I ritmi lentissimi dello show di Moro 
L'acceleratore e il f reno per Pattivita parlamentare - Perche 400 leggi in quindici giorni - 74 «leggine»invece di 
una sola per il personate scolastico - Riforme che non costano nulla sono rimaste nel cassetto - Le ammissioni sulle 
inadempienze governative - Universitari e movimento per le pensioni rompono gli «steccati» del centro - sinistra 

Siamo nei dintorni d i 
Hue, in una zona dove 
i marines americani 
sono costretti a rastrel-
lare metro per metro 
alia ricerca dei part i-

giani . Ma e una vec-
chia storia: i marines 
non fanno distinzione 
fra contadini e part i-
giani, li considerano 
tutt i nemici. Ed ecco 

nella fo to un soldato 
americano snidare da 
un riparo improwisa-
to una madre col suo 
bambino tra le brac
cia. La donna piange, 

suo f ig l io e fer i to: un 
altro crimine, fra gl i 
innumerevol i compiuti 
dai soldati d i West
moreland 

L'on. Moro ha sconvolto i 
programmi televisivi del lu-
ne<li sera per recitare (abba-
stanza bene) il suo show di 
line legislatura (dimesso cd 
evidentemente manchevole, 
nonostante la consumata abi-
lita dell interprete). A sei an
ni di distanza dal congresso 
di Napoh della DC e dal varo 
della strategia di eentro-sini-
Mia, il testo olTerto dal mas-
aim.) leader della cuali/ioiu-
di go\erno e sl'ulante innneio 
uno del comunisnu) italiano 
non ha certamenle nulla che 
jwssa sollecitare rentusiasmo 
di nessuno. 

Quanti degli ideologhi della 
< scelta storica » di qualclie 
anno fa sono disposti a ricono-
scersi. oggi. nel discorso del 
presidente del Consiglio? 
Korse la cronaca politica di 
queste settimane potra preci-
sare meglio le varie posiziom. 
fornendo materiale nuo\o. per 
una esatta risposta. Cio rhe 
tin da ora puo essere del to 
e pero che perfino Ton. Mn 
ro — che non ha mai pro-
nunciato la parola « centrosi-
nistra > — mostra di rendersi 
conto del carattere fallimen 
tare di un bilancio. in vir*u 
del quale egli ha potuto so1-
tanto conquistarsi non solo 
l'assenso. ma 1'elogio aperto 
e reiterato della stampa con-
findustriale: il direttore del' 
l'organo pnncipe della borghp 
sia italiana ha coniato per lui 
la definizione di « Depretis 
cattolico ». ed ha cura di usa" 
la sempre in una chiave di 
arrettuoso rispetto. 

«Ingorgo » 
di leggi 

€ Molte cose — ha ammesso 
Moro — non sono state fatte ». 
Perche? Le spiegazioni che 
egli ha dato sono. come sem
pre, vaghe. Innanzitutto, egli 
ha detto. abbiamo rortement<> 
peocato di ambizione, quanrto 
abbiamo creduto di poter rea
lizzare tutti i programmi nei-
I'arco di una legislatura. e co
sl € siamo rimasti indietro di 
fronte ai nostri propositi». fc 
poi. in Italia, e'e il bicamera-
lismo, ed il doppio control-
lo, pur giustificato da tantp 
altre ragioni. fa perdere tem
po e blocca spesso il lavoro 
legislativo tra i tanti scogli 
disseminati nel breve tragit'n 
tra Palazzo Madama e Mon-
tecitorio. E qui entra a pro-
posito il discorso sul ritmo 
dei lavori del Parlamentn. 
troppo lento per tanti anni. 
troppo rapido e disordinato 
nelle ultime due settimane. 

In questo caso, il presidente 
del Consiglio ha preso in pre-
stito la tesi di alcuni com-
mentatori politici borghesi. 
che naturalmente torneranno 
su questi temi durante la cam-
pagna elettorale, per lamen-
tare, magari, la eccessiva 
proliferazione di c leggine» 
lnsignificanti e la difticolta. 
I»er il Parlamento. di manda-
re in porto provvedimenti di 

Indissolubilitd del matrimonio: chi e pro e chi e contro 

A favore delVamore 
Colloquio con Moravia e I'opinione di 59 uomini e 43 donne - Un serio problema la « disinforma-
zione » - « Lei e d'accordo con Fortuna ? » - II miglior progetto e quello presentafo dai comunisti 

IV 
Dice Alberto Moraria, con 

quel suo tono arguto e insie-
me cortesemenie annoiato. Di
ce: < Ma lei conosce la sto-
Tietla del presidente Kubi-
shek? >. 

€ Quale? >. 
c Be" sa. il presidente una 

mattina andb alia funzione e 
quando tomb a cosa sua mo-
ghe gli chiese. Cosa ha detto 
il pa*tore? Ha parlato del 
Vamore — rispose d presiden 
te —. Ma cosa ha detto? Che 
era conlro. 

II presidente era uno famo 
so per la sua laconicita. Su 
questa faccenda del divorzio io 
sono come il presidente. Sono 
a Jacore. Punto e basta. Non 
posso dire di piu, non sono un 
sociologo, ni un giurista. So
no uno deH'opinione pubblica 
e sono favorevole. Non so che 
altro dirle>. 

Questa opinione pubblica e* 
cosi sfuggente. Molti. come 
Mararia. dicono si oppure no 
e basta: mnlti cercano OTQO 
mentt di bunn senso. mnlti fan-
no discorsi di polemira poli 
tica. Ma quasi tutti sono, su 
questo problema, assolutamen 
te disinformati. Pure, i gior-
nali ne parlano spesso del di
vorzio, rotocalchi e quotidiani. 
Ma la gente, da noi sembra 
leggere assai poco. Nel corso 

della nostra inchiesta, neces-
sariamente sommaria. abbia
mo parlato con 102 persone. 
Cinquantanove uomini e qua-
rantatre donne. Dei cinquan
tanove uomini, quindici erano 
iscritti a partiti politici di si
nistra, undid erano calciatori, 
un pittore, un cantante. uno 
scrittore, un ergastolano, Ire 
sacerdoti, quattro giuristi die 
ci erano cosidetti fuorilegge 
del matnmnnio e dndici citta 
dmi qnalunqve Dei dieci * fuo
rilegge ». tre aferann piu di 
W anni. Sette dei dodrci nor 
mali cittadini erano normal 
mente spotati. sex erano ope 
rai, tre impiegati e tre pro-
fessionisti. 

Su quarantatri donne, venti 
erano sposate, tredici iscritte 
a partiti di sinistra, sei « se
parate >. quattro student esse. 
Delle venti sposate, 10 avevano 
gia compiuto i 40 anni e nes-
suna faceva altro lavoro che 
la casalinga. Delle 13 iscritte 
a partiti di sinistra, tre erano 
studen1es<:e. quattro casalin 
qhe quattro operaie. una giu 
rista e una psirhiatra. 

Ceniodue persone e nessunn 
(talro i giuristi e i sacerdo 
ti) che mi abbia saputo di
re quante volte un progetto-
legge sul divorzio sia stato 
presentato al parlamento ita
liano dalla nascita dello Stato 
ad oggi. Ni la differema del

le legislazioni malrimoniali tra 
i paesi anglosasson'%, t paesi 
nordici, i paesi latini, ne la 
differema tra U divorzio ame
ricano e quello sovietico. Ne, 
in sostanza, in cosa consista 
tl progetto-legge dell'onorevo-
le Fortuna. Trartne qualcuno 
degli iscritti ai partiti di si
nistra, nessuno conosceva le 
proposte del PCI sul rinnora-
mento della legislazione ma-
trimomale. 

l*e mie interriste o durara 
no poehi secondi: «sono fa 
rorerole » * sono enntrario . 
e una stre'.ta di mono o fini 
rann in lunghe dixcussioni o 
si trasformarono in conferen-
ze informative. 

« Ma non ha mai letto nien-
te sul divorzio? >. 

c Si, ho letto, ma non ricor-
do bene> era la risposta piu 
frequente, persino dei "fuo
rilegge" cioe dei phi tirferes-
sati direttamente al problema. 
Quasi tutti esaminavano Q pro
blema solo dal punto di vista 
sociologiro morale e nelle ri 
sposle impegnavano piu spei 
so sentimenti e enscienza che 
non la raginne o la fede poli 
tica: moltitsimi erano ancora 
ancorati a vecchi pregiudizi 
tipo c ma poi cosa direbbe la 
gente? » o ad una strana sen-
sazione di paura, quasi che 
c divorzio > significasse, auto-
maticamente e per tutti la 

fine di una sicurezza. il crol-
lo di un punto in qualehe modo 
fermo. 

€ Allora — abbiamo chiesto 
alia dottoressa Fua, avvocato 
divorzista e segrelaria del Cen
tro italiano per la riforma del 
diritto di famiglia — allora i 
vero quello che ha detto un 
calciatore del Milan, che gli 
italiani non sono maturi per 
il divorzio? ». 

c .Sciocr/ie^re — e stata la 
categorira risposta — nei fat
ti gli italiani sono il popolo 
che divorzia di piu al mon 
do. Percentualmente ci sono 
piu coppie separate legalmen 
te o di fatto in Italia che in 
tutti gli altri paesi. 

€ In realta — continua Vav-
vocato — io ho fatto in questi 
anni dozzine di conferenze, di 
dibattiti e di incontri in Ita
lia e all'estero e devo dire 
che non ho mai trovato un 
pubbHico cosi favorevole al di
vorzio come quello italiano. 
A Milano come a Palermo ». 

c Lei e d'accordo col pro
getto Fortuna? ». 

« lo credo che fino ad ora 
il miglior progettfrlepqe pre 
sentato sia quello comunista » 
non lo dico perche lei e del-
i'Unita. lo sono convinta che 
il divorzio vada considerato 
non come mezzo per indebolire 
I'istituto familiare ma come 
un mezzo per rafforzarlo, re-

sponsabilizzando il matrimonio 
e facendo si che il vincolo 
coniugale invece di essere te-
nuto foTzatamente in vita da 
norme giuridiche imposte, tro-
vi il suo sostegno all'interno 
della coscienza umana nello 
affetto dei coniugi tra loro e 
nei confronti dei figli. Per 
questo io sono abbastanza in-
soddisfatta di un progetto che 
— come quello dell'on. Fortu
na — specifica tinqole ipolesi 
di dirorzio Trnrn p:ii oppor 
tuna la prnpn<;fn enrnun's'a. di 
nmmettere il dirorzio dnpo un 
certo numpTO di anni (cinque 
mi pare) di separazinnp legale 
o di fatto. che si sia prntrat 
ta ininterrottamente senza al
cuna sia pur momentanea ri-
conciliazione *. 

€ II suo lavoro la porta a co-
noscere una quantita di vi-
cende che conducono due co
niugi alia separazione o al 
divorzio. Qual & la causa piu 
ricorrente del frantumarsi di 
un matrimonio? >. 

« Ecco: non come si pen«a, 
I'infpdplta di uno o deU'oltrn 
conhige. ma una serie di fat 
ti. di rirrn*1anze. di recipri 
che insovportabilita fisiche. 
psirologiche e spiritnali che 
vanno sotto la generica deno-
minazione di incompatibility di 
carattere t. 

Annamaria Rodari 

maggior respiro. Vecchie la-
mentele che tutti conoscono. 

EfTettivamente, vi 6 stato 
un certo cambiamento di rit
mo nell'attivita delle due Ca-
mere: nelle ultime due setti
mane della legislatura sono 
state approvate circa 400 leg
gi. delle 2011 che sono riu-
scite a terminare il loro iter 
ed a raggiungere il traguar 
do della pubblicazione sulla 
Gazzetta ufliciale nel corso 
di 5 anni. Ma chi ha detcrmi 
nato questo « ingorgo » del fi
nale di legislatura? Nessuno 
vuol negare attenzione ai pro-
blemi di funzionalita del Par
lamento; in questo caso. tut-
tavia. impostare la questione 
in questi termini esclusivi si-
gniflcherebbe dare spa go alia 
mistificazione di chi vuole scu-
sare le inadempienze delle 
quali si sono resi responsabili 
la maggioranza e il governo. 
Tntanto. la grande mole di la
voro svolta nelle ultime setti
mane di vita della quarta le-
g slatura prova che. quan
do si vuole (o quando si 6 
spinti dalla Torza delle cose). 
il modo per lavorare rapida-
mente e'e, anche nel Parla
mento. II Corriere della sera 
lamenta: ma intanto tre mesi 
sono andati perduti nella di-
scussione della legge elettora
le regionale. E' vero: ma la 
colpa non e soltanto della 
pattuglia malagodiana monar
chic^ fascista. che ha orga 
mzzato I'ostruzionismo Darla-
mentare nelle torme carna-
scialesche che conosciamo. 
ma anche di chi ad essa ha 
dato spago. portando in di-
scussione questa legge. che 
tissa al '69 la data delle ele-
zioni regionali. soltanto alia 
tine del quinquennio. 

Questo e forse un problema 
di tecnica legislativa? Basta 
aver presente che cosa e ac-
caduto negli ultimi sei anni, 
per indirizzare la risposta in 
tutt'altra direzione. II centro-
sinistra nacque in mezzo A 
una nnnovata polemica sul-
1'attuazione delle Kegioni. e 
la DC. proprio sulle Kegioni, 
pose il suo primo ricatto aper
to al prossimo alleato di go
verno, chiedendo al PSI una 
garanzia «di stabilitd demu-
cratica > che esso. secondo 
il parere di Moro — all'inizio 
del '63 —, non aveva ancora 
dato: ai socialisti in sostan
za. si chiedeva. (in cambio 
delPattuazione di un punto 
della Costituzione!) la rottu-
ra di ogni forma di collabora-
zione col PCI. La trattativa 
ha conosciuto poi molti punti 
critici, e la cronaca si e ar-
ricchita di leggi regionali de-
cadute e di leggi presentate e 
non discusse: i termini fis-
sati sono stati via via sposta-
ti e dal 1964. come data della 
creazione delle Regioni. si e 
scivolati al 1969. alimentando 
in questo modo non solo 1'at-
tacco aperto della destra. ma 
anche — e cio e forse piu 
grave — l'estendersi di zone 
di sMducia e di disimpeflno 
rispetto ai termini di una bat-
taglia per Io sviluppo della 
democrazia in Italia (con buo
na pace dell'on. Piccoli). 

Gli abbozzi della legge ur-
banistica hanno mutato volto 
tre volte, da Sullo (previsio-
np deiresproprio generalizzato 
delle aree fabbricabili). a 
Pieraccini. a Mancini; poi la 
legge e stata presentata alia 
Camera ed e rimasta 11. con-
segnata. come ha detto Moro. 
agli atti parlamentari. Anche 
in questo caso. il bicamerali-
<!mo non e'entra: una legisla
tura. anzi r>iu di una legisla
tura. e stata lascia'a trasror-
rere spnza psifo. sotto ques*o 
profilo. per r*>n altre ragio
ni E in questo caso non at-
tacca neppur^» il pretesto del
la spesa. tante volte affac-
ciato per le Regioni. perche il 
fatto d? colpire la speculazio-
ne fondiaria aumenterebbe 
certamente Vattivo dello S'ato 
e dei Comuni piu che fJ pas-
sivo. 

Non sarebbero co«*ati nulla 
neppurp lo statuto dei lavora-
'ori e la 1P22P still'orarto di 
lavoro prpn^r^t^ ^a1 CVFL. 
ma c'.f* rm'fr^di non hanno 
rvV'i'/i cjtt|p«T/i-«» 5i-| j>-»r*o Con 

r-hn crvi='^"p V;»s;p «1->lTr- ;nri 
oostp iTtirpffp 7* qtie'Ip rtirpt-
fp lo Stato avrpbhp po'uto ad-
diritfura g'ladacnare nualco-
*a anche in termini di mero 
bilancio: ma. preparato il mo-
striciatfolo che ha preso fl no-
me dal nrrristro Preti. si h 
preferifo po? lasciar cade-re 
nel nulla hitto questo set-
tore: le or>oo<!i7iom* al pro-
eptto. nH fraHpmoo. <n s'a-
vano <»'a manifr«<»an'V» tv^fi-
no ^""nfprnn del vprMrp del 
la DC 

Si DPA dire che in sostanza. 
il gnverno — e Mnro in nr 'ma 
persona — hanno sprpcato 
molte p'u pnergip ncll'eludere 
che neiraffrontare i problemi. 
a partire da quelli elencati 
nel programma dl centro-sini-
stra. II presidente dd Con-

1 siglio ha profuso in questa 

opera tesori di ab'tlita mano-
vriera. 

Le riforme sono mancat*. 
ma i problemi sono rimasti: 
ed ecco allora la necessita dl 
tamponare le falle con picco
li provvedimenti. con soluzioni 
di carattere settoriale. corpo-
rativo prese spesso sotto la 
spinta della clientela: la DC. 
in questo mo'lo. si ^ posta sul
la scena politica come in'er-
prete delle tendenze inipo,;*e 
dai mau^iori e piu « mnderni » 
monopoM, ma ha dovnto a2l-
re. come p piu di prima, nel-
l'ambito di sistemi di corni-
zione e di neeazione del meto-
do demoeratico che hanno 
trovato la clamorosa psplasio-
ne negli scandnli di ouesti ul
timi temni. dal STF\R. a Pe-
trucci. all'affare Razan. 

Conti ^ t̂ti 
a tavolino 

Una riforma della scuola 
non e'e stata. ma nei mesi 
scorsi e stato ealcolato che 
in quattro anni erano state 
sfornate 74 leggi soltanto per 
il personale scolastico: un« 
legge e stata partorita per 
sistemare sette direttori didat-
tici dimenticati dagli uffici 
che avevano preparato le leg
gi precedenti: un'altra v sta
ta varata per istituire un solo 
posto per un insegnante di 
filologia dantesca nella facol-
ta di lettere delluniversita 
di Firenze. « Leggine ». si di
ce in tono dispregiativo. Si. 
« leggine >: un lavoro fatico-
sissimo. spesso di tenore mar-
catamente burocratico. solo 
perche i problemi non sono 
stati affrontati in termini di 
vera riforma. 

Vi e poi un altro aspetto 
dell'atteggiamento governati-
vo che e apparso in tutta evi-
denza almeno in due casi re-
centi: quello della c questio
ne » universitaria, e quello. 
precedente, della legge di PS. 

R centro-sinistra. aH'interno 
dello « steccato » di nuovo ti
po che Moro ha cercato di eri-
gere. ha raggiunto faticosa-
mente un compromesso ed ha 
creduto di avere fatto tutto: 
ma — ecco 1'elemento nuovo 
della fine di legislatura — 
1'intervento della lotta di mas-
sa consiunto con 1'iniziativa 
parlamentare dell'opposizione 
ha stracciato la tela tes-
suta a Palazzo Chigi. Per le 
pensioni P accaduto qualcosa 
di analogo: il tema e stato 
imposto. alcune modifiche ai 
testi contrattati dal centro-
sinistra sono state apportate. 
e. soprattutto. la strada d sta
ta lasciata aperta dinanzi alia 
riforma che milioni di lavo
ratori attendono. T\ disegno di 
regime si incrina e cedp sotto 
una spinta nnnovata. che va 
al di la di moHi caloolj fatti 
a tavolino alia Camilluccia o 
a Villa Madama. 

Che resta. dunque. del c ben-
servito » televisivo di Moro al 
centro-sinistra? La « garanzia 
atlantica » — che abbiamo vi-
sto in queste settimane quanto 
sia paralizzante — e l'invito 
alia «moderazione» e alia 
c disciplina » che piace tanto 
ai giornali della Confindu-
stria. Qui. owiamente. e que
stione di punti di vista: c*ft 
chi ha buone ragioni per es
sere fclice. per esempio. del
la politica Colombo-Carli. Ma. 
tutto sommato. non p il ca<o 
di scomrHarp per questo i c dl-
seeni storici ». 

Candiano Falaschi 

Vivo interesse per 
la presenfazione del 

libro di Amendola 
NAPOLI. 12 

Una folia di personahta poti-
tiche e della cultura ha gremi-
to icn «e-a I'antisala dei Bi-
roni. dove — ad iniziativa dH-
la libreria Macchiaroli — il pro
fessor Giu-epoe Galasso ha pre-
son'ato il volume di Giorgio 
Amendola « Comunismo. antifa-
seismo e Resustenza ». Dopo la 
illustrarione svolta dal profes
sor Galasso. che ha sottolineato 
il rilevante valore deiropera in 
un'ampia disamina critica. lo 
stesso compagno AmendoUi ha 
fatto una puntualizzazione dei 
temi proposti partkolannente in 
disciKskme. 

Erano present!, tra gli altri, 
il vice-sindaco Ponrio. fl profes
sor Ettore I-epore. il sen. Ma
rio Palermo Ton. Lezxi. I'ono-
revole Caprara. l aw . Renato 
Perrone Capano. 1'aw Rosalhi-
no Smtoro \ntonio Mola. I'av-
vocato Del Verrhio il sen Ber-
toli. I architetto Jannelk). I'av-
vocato Domenico Paoa Giusep
pe Vignola, e numerosi esp» 
nenti degli ambienti politici e 
cultural! napoletani con i quali 
ci scusiamo per invokmtarie 
omissioni. Nel pobWioo partio»-
larmente rilevante la 
di giovanL 

file:///ntonio

