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Nel dibattito congressuole socialista 

un richiamo alio scontro di classe 

La sinistra 
del PSU 

Contro il « rilancio » del centro-sinistra 
Stimolare una nuova partecipazione del-
le masse - Difesa dell'autonomia del 

parti to dalla soggezione alia DC 

I cattolici dopo Penciclica contro il controllo delle nascite! 

Delle cinque correnti so-
claliste quattro stanno arro-
vellandosi su altrettante va
riant! del centro-sinistra. 
Dentro questo schema dl go-
verno Nennl, De Martino, 
GiolitH, Tanassi infilano cia-
scuno le proprie « condizio
ni ». Sicche si potrebbe pen-
sare (e questo e l'argomento 
che YAvanti! rivolge contro 
dl no!) che le differenze, in 
fondo, risiedano nelle sfu-
mature e che non sia un'im-
presa armonizzarle in un lin-
guaggio unitario, data una 
sostanziale omogeneita di 
indirizzo. 

Ma e proprio il contrario. 
|Piu 1 socialist! restringono il 
campo della loro indagine, 

[piu si affollano i motivi di 
jcontrasto. Allorche la « stra-
ftegia » sparisce dalle loro di
scussion! e la lotta interna 

I si accende su un angusto 
«teatro di operazioni » con-

[gressuali, il dibattito si fa 
convulso, con pochi element! 
dl chiarezza e molti di equi-

ivoco. Se gli scopi finali del 
Ipartito vengono enunciati 
[solo per petizioni di prin-
Icipio, moralisticamente, e 
jnon stimolano una ricerca 
fautonoma nella politica e 
[nella teoria, allnra anche la 
[ttatura del partito e ragione 
[di controversia e ognuno 
Ipu6 « reinterpretarla » (an-
iche un Mancini o un Preti) 
[a seconda della posizione che 
[occupa nel dedalo delle cor-

;nti. L'improwisazione tat-
Ica diventa la regola del 

jgioco e va a sostenere scher-
hnaglie bizantine o dispute 
[anche important! che non ar-

ivano, perd. alia massa degli 
Iscritti e degli elettori. 

Viene dalla sinistra del 
5U — la corrente di Lom-

Ibardi, Santi, Codignola, Bal-
Izamo, Veronesi, Verzelli — 
|Tappello alia riconquista di 

ma < linea generate > che 
restituisca al partito una 
rhiara fislonomia di classe 
iportandolo al problem! del

la «transizione » al sociali-
jmo. 

Intanto — dice Lombard! 
bisogna uscire dal peri-

letro deU'alleanza con la 
)C. In capo a cinque anni 
la spinta dl rinnovamento 

si e esaurita nella stabilizza-
ione, la cormzione ha ripre-

10 a dilagare, le riforme so
lo diventate enunclazioni. 
Jna esperienza definita sto-
Ica si e trasformata in una 
rappola per i socialist!, chia-

(mati ad offrire la loro coper-
tura a uno schieramento mo-
lerato che aveva a sinistra 

non a destra i propri av-
rersari *. E cosi « di rinun-
:ia in rinuncia, di crisi in 

!si, di veriflca in verifica > 
11 centro-sinistra si e spento 

ora e nn capitolo chiuso. 
19 maggio lo ha reso « im-

jroponibile ». 

II«modello» 
Lombard! arriva a una pri-

la conclusione: < Una politi-
sa di riforme per poter pas-
ire nella sodeta italiana ha 

la vincere poderose reslsten-
contro le quali occorre ga-

rantirsi la partecipazione 
lelle masse popolari e l l s o -
tegno delle forze politiche 

Che le muovono ». La secon-
la conclusione e che la si-
listra deve rinnovarsi nelle 
le component! « intorao ad 

in programma comprensibi-
e non equivoco di con-

izione democratica della 
!eta». Perclo — dice 
ibardi — al PSU spetta 

li riguadagnare il suo spa-
io naturale nello schiera-
lento operalo e al PCI di 
contribuire a creare una 

luova situazione di sinistra 
^he super! le ragioni delle 
livisioni tradidonali >. 

II « modello » che . viene 
oposto e messo in relazio-

le a nn nuovo contesto eu-
>peo, doe a una linea « di 

mne resistenza alia mi-
acda di colonizzazione ame-
cana ». II che significa che 
l'Europa unita non pud es-

atlantica » e che l'lta-
deve mettere in questio-
l'alleanza mflitare rifiu-

mdosi cdi partecipare ai 
e alle solidarieta del-

politica mondiale degli 
;A». 
A differenza delle altre 
irrenti del PSU la sinistra 

!e il pericolo che la • stra-
gia delle riforme* si ri-
>lva i n ' un chiacchiericdo 

tto. Donde la necessita 
i individuame le «forze 
lotrid» e il contenuto di 
lasse, doe di giungere ad 

« « M stntesi complessiva di 
riforme strutturali e di ri
forme sociall, collegata alia 
•mqnista di nuovi livelli di 
f l l i l p a z i o n e e di potere >. 

Sono i problem! di < liberta 
dal basso > che si pongono 
in funzione di una nuova ar-
ticolazione e distribuzione 
del potere, non solo quelli 
di una piu vantaggiosa di
stribuzione del reddito: « Gli 
impieghi sociali del reddito 
presuppongono una diversa 
ripartizione delle risorse che 
pud essere effettuata solo 
incidendo suH'andamento del 
processo produttivo, attra-
verso la eliminazione delle 
rendite e degli sprechi, la 
lotta contro il profitto mo-
nopolistico, una diversa di-
slocazione degli investi-
menti ». 

Si tratta di csoluzioni di 
governo». Ma Lombardi 
vuol dare a questo termine 
il suo vero significato. « Par
tito di governo» non vuol 
dire < partito ministerial >. 
Cio che conte e che si abbia 
una politica per risolvere i 
problem!. Dove si esercita 
questa politica? Tutto dipen-
de dagli obiettivi che ha. E* 
il fine che determina la sele-
zione tra gli alleati e gli av-
versars. Oggi bisogna « fare 
le riforme, awiare una nuo
va partecipazione delle mas
se ». E poiche questo non 
pud essere il programma di 
un futuro centro-sinistra « il 
posto dei socialist! e all'op-
posizione >. 

Le condizioni 
• La materia del contende
re non pud vertere, dunque, 
sulle < condizioni > deU'al
leanza con la DC. L'alterna-
tiva passa tra il blocco mo-
derato e una nuova unita 
delle sinistre. Ogni < rilan
cio > della formula tripar
tita e impossibile come ope-
razione riformistica perche 
non c'e piu niente da < rilan-
ciare » dei progetti di origi-
ne. Gli oltranzisti della de
stra manciniana rimpiccioli-
scono la questione chieden-
do « uomini nuovi > per una 
vecchia gestione del potere. 
La sinistra ribatte che un 
ricambio del personale di-
rigente non garantisce novi-
ta se il quadro politico non 
muta. A De Martino e a Gio-
litti si risponde che limitar-
si « a prefigurare piu civili 
rapporti di convivenza par-
lamentare > tra maggioran-
za e opposizione equivale a 
nascondersi «la realta dura 
delle cose che e una realta 
non di accademiche cortesie 
ma di scontro di classe, che 
esige scelte e non cerimo-
nie >. L'ipotesi socialdemo-
cratica (rientrare nel gover
no per <chiedere di piu») 
e respinta alia stregua di un 
autoinganno perche si illu-
de di isolare la tattica del
la c contrattazione al tavo-
lo > dai dati oggettivi della 
situazione post - elettorale: 
una DC piu forte nella sua 
rappresentanza conservatrice 
e un PSU piu debole per lo 
spostamento a sinistra di 
una parte del suo elettora-
to. E infine «proporsi di 
usdre dal governo solo in un 
secondo momento, quando 
sia chiaro che le promesse 
e gli impegni della DC siano 
destinati a sdogliersi come 
neve al sole, significa non 
aver capito che questa pro-
va c'e gia stata, e clamo-
rosa >. 

Riccardo Lombardi ha di-
chiarato che • la sinistra non 
cerchera un accordo preven-
tivo con nessuna delle cor
renti ». Ma non sottovalute-
ra neanche le • differenzia-
zioni che si sono determina
te pur neU'ambito ristretto 
di una prospettiva di centro-
sinistra >. Vuole and «inco-
raggiarle » e favorire su una 
serie di temi (politica inter-
nazionale e sindacale, enti 
locali) la creazione di <schie-
ramenti nuovi ». La sua posi
zione restera < ferma » sul-
la sostanza dell'appello a 
« salvare 1'autonomia del par
tito e a riaequistare credibi-
lita a sinistra >. Che e un in
vito a scegliere tra due no-
zioni del partito: o essere 
• una parte storicamente in-
dividuata della sinistra* o 
«un partito di democrazia 
radicale >. Sulla stampa con
servatrice capita spesso di 
leggere, sul conto di Lom
bardi e della sinistra del 
PSU, definizioni ironiche o 
spregiative; • nostalgia del 
partito d'Azione », • fumosi-
ta intellettualistiche», ecc. 
Ma il contrario e vero. II va-
lore delle tesi su cui la cor
rente si attesta sta nei lega-
mi saldi che essa conserva 
con la base del movimento 
operalo e democraUce, 

Roberto Romani 

- • * s . • • ' 

L'incredibile 
La fatlca dl Slslfo (dall'« Express >) 

L'italiano va di moda 

Per le dive della jet-society Internazionale gli agglornamenti sono faticosamente contlnui. Un 
anno la peile va In bronzo dorato, un altro In bianco lima; ora le gonne aM'inguine, ora al 
polpaccio; ierl I capelli cotonatl, oggi H caschetto liscio • virgolettato. La moda del lover Ita
lia no, invece, regge da tempo. Avevamo gl i un casellario non trascurabile con Ingrid Bergman, 
Linda Darnell, Kim Novak, Soraya, Annie Girardot e qualche altro nome meno sonante ma 
sempre considerevole. In questi giomi si e aggiunta la sforia dl Brigltte Bardot e del benestante 
placentino Glgi Rlzzl. L'oconomia nazionale ha avuto la congiuntura sfavorevole, II fascino 
maschile continue a fare aggio sull'oro. Ewlva. 

Le nevrosi dell'uomo moderno 

// rumore: un nemico 
da mm sottovalutare 

Le ferribili conseguenze del suono — II fucile sonico arma del futuro? — Misu-
rafo in decibel lo stress del citfadino — Atfenzione agli eletfrodomestki 

Un altro, insidiosissimo ne
mico deUa psiche e del fisico 
umano sta ormai dilagando 
sempre piu nelle nostre citta. 
Quel nemico e fl rumore o, 
per essere piu esatti, il suo
no. Una cotnmissiooe medico-
scientifica americana. in base 
ad una ricerca oompiuta an
che su c campioni > di citta 
europee (tra le quali Roma) 
ha stabilito che il suono e 
al primo posto nel causare lo 
stress psico-fisico di cui sof-
fre l'uomo moderno che abita 
nelle metropoli: altre cause 
sono rinquinamento atmosfe-
rico. lo smog, i ritmi di la-
voro, il trafTico automobili-
stico. 

Pochi sanoo che fl suono 
pud uccidere; tecnka militari 
statunitensi stanno addirittu-
ra sperimentando un c fucile 
sonico ^t che emette un sibik) 
tabnente potente da sfoodare 
i timpani umani e qudndi pro-
vocare una emorragia cere-
brale. E neUe grandi dtta fl 
rumore sfiora in certe occa-
sioni punte — se non mortali 
— per lo meno assai daaio-
se per il sistema nervoao dd-
l'individuo. 

Vediamo la questione in de
cibel (U decibel e l'unita di 
misura base per rintenska di 
un suono, sviluppantesi su 
acala logaritmica e non arit-

metica). Una conversazione 
fra due persone, ad esempio, 
viene misurata dagli strumen-
ti a 60 decibd; Tago raggiun-
ge la tacca dei 70 dedbeJ. in
vece, alTacuto di un soprano: 
80 decibel misura fl traffko 
automobflistico (e non nei mo 
menu" di punta); 90 decibel il 
fragore di un convoglio ferro-
viario; 100 dedbd aJcuni det-

Colfiltro 
d'acciaio 
non piu 
nicotina 

LONDRA. 7 
NeU'URSS e stato realizzato 

un filtro per sigarette. in «c-
ciaio inossidabue poroso. che 
trattiene la nicotina al 100 per 
cento Usciando passare solo il 
fumo. 

D filtro e stato mostrato a] 
pubblko in un padighone della 
nera commerciale sovietica. 

Un portavoce ha dkhiarato 
che 9 dispositivo non sera posto 
in vendita aU'estero ndl'imme-
diato futuro, mentre sari ven-

1 duto fra breve in URSS. 

trodomesu'd (come il frulla-
tore, il ventilatore, l'aspira-
polvere): 120 decibel e la mi
sura di un'orchestrina che ab
bia i suoi strumenti amplifi-
cati dettricamente; 130 ded
bd il martello poeumatico 
(quello adoperato nd lavori 
stradali); 140 decibd fl rombo 
di un aereo a reazione. 

Se si pensa che a 200 ded
bd 0 suono provoca. ai tim
pani ed al eervello umano. le-
sioni mortali. si comprende 
come il rumore d'insieme di 
una grande dtta non sia, alia 
lunga, tra i piu salutari. La 
«lotta ai rumori >, come si 
vede. non e dunque una bat-
taglia contro i mulini a vento. 
II dottor James Jerger, mem-
bro dd centro di ricerca so-
nica dell'universita di Hous
ton, ha sperimentato fl fatto 
che la permanenza prolungata 
(fino a 8 ore) di un uomo dal-
l'eta media di 23 anni al suo
no ininterrotto di 50 decibd 
produce una fortissima for
ma di esaurimento nervoso. 

Jerger ha rioavato parte dei 
sum dati da osservazioni so-
niche compiute su un gruppo 
di giovanissimi che possiedo-
no delle motocidette. E forse 
giova ricordare che il rumore 
di uno scapparoento di moto-
cidetta alia velodta di 80 chi-
iometri l'ora, e di 110 dedbd. 

II pesante dilemma che si e posto a numerosissimi cattolici inglesi - A colloquio con 

la direttrice di una famosa clinica dove e messa a disposizione dei pazienti una con-

sulenza per la pianificazione delle nascite - Il dramma dell'illustre professoressa ma-

dre di 7 f igl i - II dibattito sul «Times>» - "Restare a dissentire o dobbiamo andarcene?>> 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, agosto 

t Possiamo vesture a dissen
tire, o dobbiamo andarcene? * 
ecco il dilemma che I'Encicli-
ca di Paolo VI ha posto a nu
merosissimi cattolici inglesi. 
Ne danno testimoniama in que
sti giorni le proteste degli in-
tellettuali, di influenti rappre-
sentanti della laicita cattolica, 
di alcuni esponenti del clero. 
II < Times i ha dedicato pagi-
ne intere alia corrispondenza 
con i lettori attraverso >a qua
le st sono precisati la condan-
na, la dissociazione, i dubbi 
sull'€ incredibile proibzione 
papale >. 

Per chi rivendica liberta d» 
coscienza neU'ambito delle scel
te coniugali e della responsa-
bilita familiare, la questione 
si riduce all'interrogativo es-
senziale: tpotremo rivendica-
re in pieno la nostra facolta 
di critica o saremo costretti 
a lasciare la Chiesa? >. Con 
queste parole la dottoressa An
ne Biezanek mi riassume la 
sua accoraia reazione. c Non 
vorrei mat abbandonare la 
Chiesa di mia volonta. ma so 
di avere il dovere di sfidare 
apertamente un insegnamento 
che ritengo ingiusto: la sfida, 
come lei so, Vho ufficialmente 
lanciata cinque anni fa quando 
ho aperto la mia clinica met-
tendo a disposizione dei miei 
pazienti I'aiuto e la consulenza 
di cui hanno bisogno nella pia
nificazione delle nascite. Oggi 
piu che mai credo sia dovere 
di tutti I cattolici che non so
no d'accordo con la decisions 
delle autorita ecclesiastiche di 
dare voce alia loro opposizio
ne con un atteggiamento pub-
blico in termini non equi-
voci*. .̂  ' 

Madre ancor giovane di *et-
te figli Anne Biezanek provie-
ne da una famiglia di quae-
chert scozzesi. Ea studiato me-
dicina dll'UniversitA di Aber
deen. A diciannove anni si 
convert} al cattolicesimo. Spo-
sd un avvocato polacco. Ave
va gia due bambini prima di 
prendere la laurea. cinque 
quando ottenne la specializza-
zione in psichiatria. Prestava 
servizio in un grande ospeda-
le psichiatrico. II lavoro e la 
famiglia si rivelarono ben pre
sto un onere insostenibile. Eb-
be una crisi ma continub a se-
guire i precetti dei propri diret-
tori spirituali. Fu costretta ad 
abbandonare la professione per 
un certo periodo. Aveva sette 
figli (ed era stata undid vol
te in stato interessante) quan
do fl primo nato aveva rag-
giunto Vela di tredici anni. 
Nel 1963 trovd il guizzo del 
riscatto in un indomabUe spi-
rito civile accoppiato alia fe-
de piu profonda. 

La sua storia $ nota in tutta 
I'lnghUterra attraverso U com-
movente racconto che essa stes-
sa ne ha fatto nel volume 
autobiografico «All things 
new » (tutto da capo), c Mi re-
si finalmente conto — essa 
scrive — che ero rimasta im-
pigliata m un meccanismo inu-
mano nelle sue operazioni che 
sembrava non curarsi affatto 
della salute deWamma tndtd-
duale... decisi allora che Ve-
normitd del male che veniva 
perpetrato attraverso la mac-
china del totalitarismo spiri-
tuale doveva essere combat-
tuto*. 

Dopo anni di incertezza e di 
angnsce, 1'8 settembre 1963 
Anne apri tl suo ambulatorio 
a WaJlaslej (presso Liverpool) 
dove tutlora risiede. Era fl 
primo medico cattoiico a forni-
re libera assistenza sui mezzi 
anticoncezionali in modo chia
ro e non ambiguo. Ne informd 
le gerarchie ecclesiastiche che 
la pregarono di tacere ed usa-
re discrezione fintanto che U 
dibattito sul problema in seno 
alia Chiesa non avesse trova-
to sduzione ufficiale. Le ven-
nero poi negati i sacramenti. 
Non fu scomunicata solo per-
chi la sua fede di cattolica 
era al di sopra di ogni sospet-
to e un prowedimento disci-
plmare dall'alto arrebbe pro-
vocato ancor piu chiasso sul-
la faccenda nel momento in 
cui altri settori deUa comuni-
ta cattolica inglese dimostrava-
no la propria insofferenza, 
• cLa mia posizione non i 
cambiata da allora — mi di
ce fl dbft. Biezanek — posso 
ricevere la comunione solo se 
mi presento in incognito, ma 

io voglio essere accettata all'al 
tare per quello che sono e per 
quello che faccio. Reclamo la 
cittadinanza spiriturale nella 
mia Chiesa per queUa fede a 
cui non posso ni voglio rinun-
ciare. Da qualche mese ho al-
lestito una cappeUa nella mia 
casa dove preghiamo in pri-

vato i miei familiari e i no-
stri amici >. 

La faccenda in Anne Bieza
nek e eccezionale. Ma il suo 
stato d'animo e le sue condi
zioni trovano riflesso, a vari 
livelli di coscienza, nei senti-
menti che animano oggi larghi 
settori della Chiesa cattolica in
glese. Le chiedo se ha un 
messaggio, un consiglio da da
re agli altri fedeli. «11 tem
po delle campagne e delle di-
mostrazioni e" passato: abbia-
mo gia fatto tutto questo, ne-
gli anni scorsi, qui in Inghil-
terra. Adesso e venuto il mo
mento di alzarci in piedi, di 
dichiarare la nostra fede e le 
nostre idee senza inibizioni. 
Credo che quest'ultimo editto 
possa dar vita ad un nuovo cri-
stianesimo cattoiico ». 

L'ardore di Anne trova ri-
scontro nella fermezza con cui 
la riforma del pensiero catto
iico sull'uso degli anticoncezio
nali $ sempre stata sostenuta 
da gruppi altamente qualifi-
cati come quello guidato dal-
I'arcivescovo Thomas Roberts 
(nell'ordine dei Gesuiti, gia 
capo della diocesi di Bombay) 
che pubblicd quattro anni or 
sono una antologia di died 
scritti teologici e scientifici a 
firma di noti esperti che favo-
rivano Vadozione del control
lo delle nascite. Mercoledi scor-
so, in una sua lettera al * Ti
mes ,̂ • fl dott. > John Mar
shall (che fece parte delta 

Commissione vaticana sul con
trollo delle nascite) ha confu-
tato pubblicamente l'argomen
to secondo cui I'impiego di 
mezzi artificiali di preue«2«o-
ne porterebbe all'abbassamen-
to dei valori morali. 

La situazione specifica in In-
ghilterra 6 definita da queste 
cifre. L'Associazione per la 
pianificazione della famiglia £ 
la piu grossa organizzazione 
volonUfria del settore. Ha cir
ca ottocento cliniche in tutto 
il paese, ha dato corso ad un 
programma di addestramento 
per i medici. offre assistenza 
a chiunque ne abbia bisogno. 
Una legge apposita, I'anno 
scorso, ha poi esteso le fun-
zioni del servizio medico nazio 
nale sul terreno del controllo 
delle nascite in collaborazione 
con le duecento autorita locali 
del paese. La Associazione per 
la pianificazione della famiglia 
assiste circa mezzo milione di 
donne (il nove per cento cat-
toliche), in tutto due mJIioni di 
donne inglesi (su un poxsibi-
le totale di died milioni) 
ricevono aiuti e consigli. per 
lo piu gratis. • • 
' Fra i quattro milioni di cat
tolici inglesi (che rappresenta-
no il nove per cento della po-
polazione totale) la controver
sia — come si £ detto — e 
forte. Qualche sacerdote ha 
espresso dubbi sulla disposizio
ne a continuare nel suo incari. 
co. L'Associazione c Newman > 

ha inviato itna lettera di 
protesta al Papa e sta ora or-
ganizzando una petizione. Lun-
go d I'elenco delle personalita 
che stanno dando la loro adt-
siotie. Vogliamo concludere ci-
tando quanto ha scritto il di-
rettore del « New Statesman > 
il cattoiico Paul Jonshon. nel-
I'ultimo numero della sua ri-
vista: < Nei paesi phi progre-
diti la maggioranza dei catto
lici ha da tempo concluso cht 
la Chiesa e cosi incerta sulla 
sua posizinne che essi devonn 
decidere individualmente sul 
come pianificare le loro (ami-
glie: cant inner anno a far co-
si. Dubito se vi sara uno sci-
sma o una fuga in massa per 
quanto si avra certamente un 
declino delle ntiove vocazioni 
sacerdotali. La maggioranza 
dei cattolici che d in grado 
di farlo semplicemente ignore-
ra Venciclica... chi ne soffri-
ra saranno i settori piii disa-
giati nei paesi piu poveri... la 
intera faccenda dimostra la 
difficotta del potere ccntrale 
della Chieia di Roma di adnt-
tarsi all'epoca in cui vi-
viamo >. 

La traccia che Varrenimen-
to ha lasciato nella vensibilita 
dell'opinione puhblica e nell'a-
nima della comunita cattolica 
in Inghilterra e. come si ve
de, profonda e la discussione 
continua. 

Leo Vesfri 

Gli italiani senza vacanze 

«Ma gli altri operai 
ci vanno in ferie?» 

A colloquio con i dipendenti della Dubied . Chi va in ferie deve arrangiarsi 
dai parent!, ammucchtandosi in cinque in una stanza - I casi drammatici in 
una piccola fabbrica milanese - 15 giorni «prescritti» dal medico per soprav-
vivere . « Sono fortunato: ho i suoceri a Oggiono e le ferie le faccio la » 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 7 

La Dubied: piccola fabbrica 
metalmeccanica che costrulsce 
macchine per maglierie. Ca
pitate svizzero francese e il 
padrone mai visto. II padrone 
4 il «cumenda» che con la 
scusa di non essere 11 vero 
padrone e dl trasmettere or-
dini e arrivato a Ucenziare in 
tronco un operalo in inalat-
tia perche non l'avevano tro-
vato in casa durante la visi
ts di controllo. Un operalo 
che vive solo e che era usci-
to dal letto per andare a 
manglare. Mica l"hanno sospe-
so o multato: proprio licen-
ziato In tronco. 

Lavorano, alia Dubied dl 
viale Testi, circa 200 operai 
quasi tutti giovanissimi: dopo 
la mensa, si siedono fuori sul 
marciapiede a « godersi la ri-
viera d'asfalto* come dicono 
loro. Ci siamo fermati, tac-
cuino in mano, a chiedere se 
e come vanno in ferie e sono 
arrivati tutti, mezzo divertiti 
e mezzo arrabbiati. ciascuno 
con la sua storia da raccon-
tare, diversa, pure disperata-
mente uguale. Una storia di 
fatica e di vita grama, di ri-
nunce e anche di speranza. 

II paternalismo e un vizio 
padronale difficile da sradi-
care. Vent'anni fa i «benefi-
ci» padroni della Dubied usa-
vano dare a Natale e a Perra-
gosto piccole elargizioni in na
ture alle maestranze. Manda-
vano i bambini piu malatt al 
mare, distribuirano. d'invemo, 
sacchi di carbone. Adesso. do
po anni di lotte gli operai 
hanno ottenuto un • premio > 
di duecento ore, circa 90 mi-
la lire. Per le ferie. 

380 lire 
« Ma io le ferie le passo la-

vorando — dice, anzi grida, 
il piii anziano di loro, — per
che ho cinque figli, dl 12, 11 
10 anni e due gemelli di sei 
anni e la moglie che 11 cura, 
Faccio il manovale e prendo, 
col cottimo, 380 lire all'ora. 
Abito in due stanze a Nova 
Milanese. Con quello che gua-
dagno non arrivo a mantener-
li tutti e coal, in ferie, mi do 
da fare. Sono un bravo elet-
tricista ». n piu giovane ha 21 
anni: e sposato con un bam
bino e un altro in arrivo. 
Prende 430 lire all'ora. cottl-
mo compreso, abita a Cinlsel-
lo, un locale piu servial e ra-
ga 20 mila lire al mese <faf-
fitto. «Sono fortunato — di
ce — perche 1 miei suoceri 
stanno a Bando, le ferie an-
diamo a farto lk». cAnch'io 
sono fortunato — dice un ter-
to — perche 1 genitori dl mia 

moglie stanno a Oggiono. Co-
si andiamo tutti da loro; un 
po' strettini; io, mia moglie, 
la bambina e due vecchi 
tutti in una stanza, ma alme-
no si cambla aria». «Io le 
faccio le ferie, ostrega se le 
faccio — dice un biondino 
arrabbiato — tanto, miseria 
per miseria, almeno -si cerca 
di salvare la salute». 

Rabbia 
E* magro come un chiodo, 

con la faccia tirata dalle 
preoccupazioni e butta fuori 
ogni parola con una rabbia 
lucida e non veemente. Ha 
36 anni, e sposato con un 
bambino di 8 anni. La moglie, 
a casa, cuce tomaie per le 
scarpe. Lui e uno cspecializ-
zato » e arriva a prendere an
che 110 mila lire al mese. Lei, 
ne guadagna circa 40 mila. 
Abitano a Rozzano nelle « schi-
fose* case popolari. Schi-
fose mica perche sono brut-
te — dice — anzi sono bel-
Iine. Ma care. Pago 220 mila li
re d'affitto all'anno. E 110 mi
la di spese di trasporto, per
che devo prendere tre tram 
per arrivare in fabbrica ». Per 
metter su casa, si e indebita-
to fino aU'osso: un milione e 
duecento mila lire che paga 
con cambiali da 37 mila lire 
al mese. « E allora — dice — 
il mio bilancio e sempre sot-
to di ventimila lire. E nol 
due ci sfianchiamo di lavoro 
per pagare i debiti. Stia bene 
a sentire: per pagare una ca
sa dove abitare, capito? Que
st'anno, lei, mia moglie, non 
voleva andare in ferie. Stia-
mo a casa, diceva, cosi io 
vado avanti a lavorare e pa-
ghiamo le cambiali. A casa un 
como! Ho preso un apparta-
mento grande come uno spu-
to a Piazza Brembana e lei e 
il bambino voglio farceli sta
re un mese. II bambino e 
linfatico, lei ha la schiena rot-
ta dal cudre tomaie e i miei 
polmoni vanno a ramengo. 
Certo non ce 11 ho i soldi 
per le ferie, ma andiamo via 
lo stesso. Non saranno mica 
quelle cento mila lire a sal-
varmi». 

tAnch'io vado in ferie — 
interviene un giovane Imml-
grato — dobbiamo andarci, e 
in ballo la salute di mia mo-
glei». Lavorano alia Dubied 
tutti e due, lui e sua moglie 
e guadagna no, in due, circa 
150 mila lire al mese. Abita
no nella casa dei genitori di 
lui, alia Bicocca e la cosa che 
desiderano di piu al mondo 
e avere una casa tutta per 
loro. i Ma non abbiaroo seel-
ta — spiega — o metter su 
casa o fare ogni anno le fe
rie. E le ferie sono quelle che 

salvano la salute di mia mo
glie e quindi anche la sua pos
sibility di lavorare ». 

Sua moglie e una bionda 
dall'aria fragile: tre anni fa, 
ha avuto un parto finito di-
sastrosamente per lei e per 
il bambino che non e vissu-
to. Dopo, sono intervenute 
complicazionl cosi gravi che 
hanno dovuto farle una la-
paratomia e portarle via le 
ovale. E dopo ancora hanno 
dovuto riaprirla per un so-
spetto rumore. «I medici le 
hanno detto che non dovreb-
be lavorare, ma questo non 
e proprio possibile. Allora, 
deve passare almeno 15 gior
ni al mare, ogni anno. Andia
mo a Brindisi, dove ho dei 
parent!, ma tra i soldi del 
viaggio e quelli del mangia-
re se ne vanno tutte le nostre 
quattordicesime. Anche qual-
cosa di piii». E se ne va in 
fumo la speranza di avere 
una casa per loro soli, di 
adottare un bambino, di re-
stituire calore alio spento, 
amaro sornso di lei. « Siamo 
gente senza diritti — mi di
ce infatti — hanno voglia di 
parlare di costituzione, liber
ta e progresso. Io cosa po-
trei chiedere alio Stato, al 
governo? Datemi la possibility 
di avere una casa e un bam
bino, anche non mio. Inve
ce mi danno la possibility 
di campare male e di senti r-
mi una donna soltanto a ineta. 

Le sirene 
Buona per faticare otto ore 
in fabbrica e basta: ridotta 
come sono, dopo otto ore di 
fabbrica, non riesco quasi 
nemmeno a fare all'amore». 

La sirena che richiama al 
lavoro gli operai della Dubied 
ha il sucno discrete ma grac-
chiante di una raganella. Ti-
rano ltiltima boccata di si-
garetta e si alzano dal mar
ciapiede intontiti di sole. Mi 
fanno ancora una domanda: 
«Nelle altre fabbriche, van-
no in ferie, gli operai?». 

Gli rispondono di no. Gil 
operai non vanno in ferie o 
ci vanno come loro, arran-
giandosi dai parent!, indebi-
tandosi, ammucchiandosi in 
cinque in una stanza. Le loro 
storle non sono ccasi limi-
te»: e la vira della gente che 
lavora In questa finta Italia 
del benessere. Che lavora e 
paga per tutti, che soffre di 
piii, si ammala di piii. Cono-
sce rinunce minute e sacrifi-
d enormi: e che ha, nella 
lotta, la sua sola speranza. 

Annamaria Rodari 


