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DIBATTITI 

Magistratura 
e Costituzione 
Un numero delta rivista «II Ponte» intera-
mente dedicato alia «Magistratura in Italia» 

VIENNA non ha rinunciato al mito di centro 

d'attrazione nel cuore dell'Europa 

La rivista « II Ponte » ha 
intoramcnte dedicato tin suo 
numero, quello del luglio, 
alia « Magistratura in Itn 
Ha », raceogliendo in un 
dcnso volume molti e vari 
scritti, tutti dovuti a ma
g i s t r a l i quali, come e del-
to nel sommario. si volgono 
per la prima volta diretta-
mente ai cittadini con cle-
nunce, confessioni. propo-
ste di riforme. 

E' superfluo dire chc tut
ti gli articoli, quale che sia 
lo specifico argomento di 
ciascuno di essi, muovono 
dal riconoscimento dello sta-
to di crisi in cui versa la 
amministrazione della »iu-
stizia, e sono quindi im-
prontati a un proposito di 
critica che. per quanto aspra 
c aperta, vuole ad ogni mo-
do apparire ed essere co-
struttiva. S'intende che nel-
la strutturazione dpll'inclagi-
ne critica e nelPindieazione 
degli auspicati rimedi, ogni 
articolo risente delle parti-
colari doti del suo autore, 
sia dal punto di vista del 
temperamcnto sia da quol-
lo delle personali c difficil-
mente dissimulabili tenden-
ze ideologiche. 

Comunque 6 da ricono-
scere che nessun aspetto del 
complesso e tormentato ar-
gomento 6 lasciato da par
te, e che la nota comune a 
tutti gli scritti puo identi-
ficarsi nella denuncia, piii 
o meno corareiosa ma co
munque esplicita. della co-
stante disapplicazione <li 
quasi tutte le norme che 
la Costituzione repubblica-
na dedica all'autonomia e al-
1'indipcndcnza del potere 
giudiziario. disapplicazione 
che piu di un autore fa an-
che risalire a inadempienze 
e atteggiamenti costituzio-
nalmcnte eterodossi della 
stessa magistratura. 

Bisogna senz'altro ricono-
sccre che il volume, pur 
trattando dl cose che da 
tempo sono sottoposte e 
lunga disamina, riesce quan
to mai originale e interes-
s a n t e , . soprattutto perche 
coloro che scrivono sono i 
diretti operatori della pe-
sante macchina macinatrice 
di giustizia, e dei quali 
quindi si dovrebbe dire che 
siano i piu indicati a segna-
larnc i vi7i organici e le 
manchevolezze funzionali e 
a individnarc le cause vere 
di tali vizi e manchevolez
ze: condizione. qucsta. piu 
che necessaria al fine di 
promuovere I'instaurazione 
di un ordinamcnto giudizia
rio che vada efficicntemen-
te incontro alle esigenze 
proprie di una retta ammi
nistrazione della giustizia. 

Appunto alia consapevo-
lezza di tale compito si ispi-
rano i redattori del « Pon
te ». i qualf— e bene ricor-
dare — fanno tutti parte 
di quelPAssociazionc Italia-
na dei magistrati che da an-
ni nobilmcntc si agita, per 
vie non sempre sgombre di 
interne polemiche. al fine 
di assicurare al potere giu
diziario un assetto in confor
mity della Costituzione. 

Ma, ammesso tutto cio. e 
pur da chiedersi, per la for-
mulazione di un giudizio sul 
complesso di tutti gli scrit
ti, se e in quale mistira la 
linea, che da essi vien fuo-
ri. come la risultante delle 
rispettive critiche, constatn-
zioni. proposte. possa essere 
francamente riconosciuta co
me idonea a rimuovere le 
profonde e complesse cau
se della crisi giudiziaria. 

Scnza scendere alia speci-
fica disamina dei vari arti
coli. che mi porterebbe mol-
to lontano. penso che l'at-
tenzione maggiore sia da r»-
volgere alia particolarc im-
postazione che si e voluto 
dare alia raccolta. 

Non pud negarsi che tutti 
gli articolisti, chi piu chi 
meno. mantengono la denun
cia dei mali sul piano della 
tecnica e della pratica fun-
zionale. sia pure intesa nel
la maniera meno angusta e 
meno particolaristica. e sen
za eschisione di opportune 

i proiezioni sul terreno della 
struttura organica dell'ordi-
namento giurisdizionale. 

Ma basta davvero questo 
specifico angolo visuale a 
mostrare tutti gli aspetti del
la crisi della giustizia? Ra-
sta, cioe, questo mantenersi 
neH'intcrno della macchina 
giudiziaria. per constatarne 
e denunciame i vizi e le 

| disfunzioni. ad assolvcre il 
[grave e difficile compito di 
individnarc con certezza le 
| profonde raginni della crisi? 

Occorre esser francYi. 
[Quanto a me. penso che se 
(anche si applicassero nella 
loro pienezza le norme co-

i stituzionali ricuardanti il po
tere giudiziario. la crisi del
la giustizia. anche se atte-

jnuata, resterebbe pur s e i v 
Ipre lontana dalla sua piena 

soluzione. 
• L'erroro maggiore da se-
gnalare neH'atteggiamento 
dei magistrati che singolar-
mtnte o organizzativamente 

si sono sempre mossi per 
l'attuazione delle dette nor
me costituzionali, e for^e. 
a mio parero, quello di aver 
disatteso, o almeno non pie-
namente valutato, un punto 
di capitale importanza, e 
cioe che la Costituzione e 
un tutt'uno organico, in cui 
i compartimenti stagno so
no assolutamente incompa-
tibili con un'azione integra-
le efficacemente intosa alia 
piena instaurazione del mio-
vo ordinamento costituzio-
nale. 

E qui s'impone un quesi-
to: puo la magistratura, di-
co la magistratura nel suo 
insieme. e non piu soltanto 
la supreme magistratura, 
affermare di essersi efficien-
temente adoperata per faci-
litare l'applicazione di tutta 
la Costituzione, specialmen-
te per quanto ha tratto alle 
sue parti di contenuto eco-
nomico-sociale, e anche a 
quelle intese alia tutela dei 
diritti di liberta politica e 
civile? Si puo davvero dire 
che essa ha operato (nei li-
miti, s'intende, dei suoi po-
teri) in modo da attenuare, 
non dico da cancellare. Pirn-
pronta decisamente classista 
chc porta con so dalla sua 
nascita. e uniformarsi cosi, 
con franca decisione. alio 
soirito. nonche del resto an
che alia lettera, della Costi
tuzione? 

E se non si opera in que
sto senso e con tali propo
siti, puo sul serio ritenersi 
che, anche applicando in 
pieno le norme costituzio
nali sulla magistratura. val-
gano queste, da sole, ad as
sicurare un'amministrazione 
della giustizia veramente au-
tonoma e indipendente? 

Ora, e purtroppo fuori di 
duhbio che l'atteggiamento 
contestativo degli scrittori 
del « Ponte » e tutto, speci-
ficamente ed esclusivamen-
te, rivolto al momento giu
risdizionale, isolato e scisso 
dalla realta politica, socia-
Ie, economica in cui esso e 

^hiamato a vivere e ad ope-
rare, quasi che da tale realta 
esso non sia necessariamen-
te e ferreamente condizio-
nato. 

Non bisogna illudersi: le 
cause della crisi della giu
stizia vanno ricercate so
prattutto fuori deH'ambito 
specifico della sua ammini
strazione. e possono essere 
vinte soltanto se si agisce, 
piu che dall'interno. dal-
I'csterno di tale ambito. 

Non partire. nella disami
na, da questa ampia visione 
puo portare ad omissioni 
perspicuamente rivelatrici 
di una limitata valutazionc 
della realta e degli strumen-
ti adatti a modificarla. E 
che sia cosi, lo dimostrano 
anche, purtroppo, i magi
strati redattori del « Ponte ». 
Nessuno di essi. infatti. ec-
cepisce nulla di veramente 
sostanziale nei confronti del 
reclutamento dei giudici, 
tanto meno quindi fa il mi-
nimo cenno al giudice elet-
tivo. sia pure nella modesta 
misura fissata dalla Costitu
zione, della quale pertanto 
nessuno ritiene di dovcr in-
vocare 1'attuazione. 

Ancora: nessuno degli 
scrittori pensa che sia ne-
cessario. in tema di crisi 
della giustizia. parlare del-
Pordinamento attuale della 
Corte di Assise, che e pur 
sempre la magistratura com-
potentc per i piu gravi de-
litti. Silenzio che ci appare 
ingiustificabile. non soltan
to dal punto di vista della 
eterogencita della struttura
zione di tale magistratura. 
ma anche e soprattutto da 
quello deH'intervcnto in es
sa di giudici che, pur ve-
nendo definiti pnpolari. non 
cessano di rappresentare 
una odiosa discriminazione 
classista. che e in irrime-
diahile contrasto con quella 
partecipazione diretta del 
popolo all'amministrazione 
della giustizia. che e pur 
espressamente sancita nella 
Costituzione. 

Sono lacnne. cotcste, che 
riuscirebbero incoTiprensibi-
li se esse appunto non ri-
salissero a quel limitato 
e specifico angolo visuale 
dal quale, come abbiamo cia 
osscrvato. tutta la comp'es-
sa e scottante materia vie-
ne esaminata e discussa. 

Cio non ci csime, pero, 
dal considerare che forse 
ragioni pratiche contingenti, 
che vanno adeguatamente 
valutate, spiesano l'indiriz-
zo seguito dai magistrati 
scrittori E una tale consi-
derazione. mentre fissa la 
pesantc responsabilita delle 
forze oscuramente retrive 
che operano all'interno e 
fuori della magistratura. po
ne in una luce altamente 
meritoria la fer\*ida azione 
rinnovatrice per*eguita da 
tanti giudici. isolati o orga-
nizzati. della quale gli scrit
ti del « Ponte » sono una 
nobile manifestazione. 

Fausto Gullo 

Un vuoto ideale e politico 
Banche fiorenti, tante macchine, ott imi ristoranti: la prima impressione dello straniero che per la prima volta giunge nella capitale austriaca e di una 

citta tranquilla e ricca — II tentativo di alcuni « audaci » student! di alzare la voce stroncato dalla polizia applaudita dai « benpensanti »> — « Intende-

vano parlare di socialismo, gl i spiritosi » — Niente politica, solo affari — L'annessione fredda e i dinamitardi neonazisti 

LA FAMA DI AMANDA 

Si chiama Amanda, ed e la modella fotografica londinese piu famosa e meglo pagata. Qui 
indossa un abitino di chiffon della collezione Clark e Pollock, in vivaci colori. Se e la piu famo
sa, vien da pensare, se lo merita 

Dal nostro inviato 
VIENNA, agosto 

Invasa dai turisti e sede 
di alcuni organisml inter-
nazlonali dell'ONU, Vienna 
non ha rinunciato al mi to 
di centro di attrazione nel 
cuore dell'Europa. Le cor-
renti turistiche vi fanno ca
po dal sud e dal nord. dal-
l'est e dall'ovest. I tedeschi 
vi ritrovano la loro lingua. 
sia pure addolcita dalle ca-
denze locali; gli italiani i 
bar con la macchina 
espresso e la possibi l i ty di 
bere un caffe in piedi e 
senza troppe cerimonie; gli 
ungheresi i loro bazar e ri
storanti; i cecoslovacchi la 
auto nazionale, la « S k o 
da », la cui carrozzeria, ri-
corda un'abile pubblicita, e 
fatta di lamiera prodotta 
in Austria. Un'apposita 
banca acquista e vende mo-
nete di ogni parte del mon-
do, dollari e rubli, marchi 
dell'ovest e dell'est, lire e 
fiorini. Pul lman e car-
rozzelle offrono escursioni 
e giri turistici per tutti i 
gusti: per il curioso di sto-
ria e per l 'amante della na-
tura, del vino e della buo-
na birra, per l'appassiona-
to d'arte e per il desidero-
s o di e sot l smo. I ristoran
ti, confrontati a quelli ita
liani, s o n o a prezzi discre-
ti (non cosi gli alberghi) . 
Anche l'attrezzatura per la 
vita notturna e ricca: in 
un raggio di alcune centi-
naia di metri a fianco del
la cattedrale di Santo Ste-
fano si trovano locali not-
turni e compagnie per tutti 
i gusti e per tutti i porta-
fogli. . 

La pr ima impress ione 
dello straniero che per la 
prima volta giunge a Vien
na, in somma, e di una cit
ta. f iorente e tranquilla, 
che ha ormai d iment icato 
l'anno zero del dopoguerra 
ed ha cancel lato le ul t ime 
tracce della occupazione 
quadripartita. A ricordare 
quel periodo e r imasto , ol-
tre al trattato di pace che 
impone la neutralita, il 
m o n u m e n t o al caduto so-
vietico, una grande statua 
che si erge al centro della 
citta, raffigurante un sol-
dato armato di «parabel-
lum », con scudo a bandie-
ra rossa I viennesi hanno 
incluso anch'esso negli iti-
nerari di escurs ione stori-
ca di una citta cresciuta 
per essere capitale di un 
grande impero che ormai 
non es iste piu. Lo si va a 
vedere come si va a vedere 
il caste l lo di Schoenbrunn, 
gfa residenza degli Asbur-
go, o il palazzo dell'ex mi-
nistro della Guerra, davan-
ti al quale il bronzo di 
Radetzky a cavallo conti-

nua a montare la guardia. 
Una citta Horente, dun-

que. Se poi temete che la 
impress ione sia lngannevo-
le, un opuscolo governati 
vo dal titolo «Mai cosi 
bene prima », ammonisce : 
« D i a m o un'occhiata all'e-
stero — spesso sol tanto at-
traverso gli occhiali rosei 
del viaggiatore tn vacanza 
— e ci sent iamo tranquil-
lizzati se i nostri vicint 
spesso si trovano sol tanto 
agli inizi del progresso so 
ciale ed economico . Como 
ci va bene! Come e pia-
cevole il cuscino del no
stro vantaggio sul quale 
ora poss iamo riposare! E. 
ammett iamolo , noi austria-
ci non abbiamo mai avuto 
nulla contro un riposo al 
tempo giusto » 

D'altra parte, paragonata 
ai paesi che la circondano. 
l'Austria si presenta come 
il paese piii tranquillo di 
Europa, persino piii tran 
quillo della tradizional-
mente tranquil l iss ima Sviz-
zera. E' vero, ogni tanto 
qualche attentatore bene 
addestrato lascia il paese 
per venirsene in Alto Adi-
ge a sfogare la sua libidi 
ne dinamitarda, m a la gen-
te non se ne accorge. o fin-
Re di n on accorgersene 
Persino tra gli studenti re-
gna, apparentemente alme

no, la pace. II tentat ivo di 
alcuni « audaci » di alzare 
la voce il Primo maggio 
e rapidamente naufragato 
di fronte alia decis ione del
la polizia ( comandata dal 
s indaco soc ia ldemocrat ico i 
di Vienna ed agli applausi 
ad essa tributati dalla fol 
la chiamata nella piazza 
del Municipio dal Partito 
socia ldemocrat ico per cele 
brare la Festa del lavoro 
ascoltando un concerto di 
bande di tutte le regioni 
« Intendevano parlare di 
soc ia l i smo, gli sp ir i tos i» . 
ha c o m m e n t a t o sarcastica-
mente un osservatore 

Se invece che di « socia
l ismo » gli sconsiderati 
avessero voluto parlare di 
« l iberalismo » o di « dot-
trina sociale cristiana », il 
risultato sarebbe stato pro-
babi lmente lo s tesso , per
che il primo prezzo pagato 
dagji austriaci per il loro 
« r iposo » e il vuoto ideale 
e polit ico completo . Per 
20 anni una « grande coali-
z i o n e » di popolari (i d.c. 
locali) e socialdemocratici 
ha istallato il culto della 
disciplina, deH'ordine. del
la pace sociale. II passag-
gio, nel 19H6, della social-
democrazia alPopposizione. 
non ha cambiato questa 
realta 

In crisi lo spionaggio 

La cripto-scrittura 
none piu un segreto 
I calcolatori elettronici sono oggi in grado d i 
decifrare qualsiasi codice cifrato — Le spie 

come i postini — I punt in i sulle i 

LONDRA. 9 
Brutti tempi per lo spionaggio 

internazionale. I servizi segreli 
di mezzo mondo (CIA compre-
sa) stanno atlraversando una 
grave crisi a causa della diaboli 
ca faeilita con la quale gli av-
versari possono venire a capo 
anche del piu compltcato codice 
cifrato che si posia immaiimare. 
Basta addestrare una dquipe di 
matemattci. aventi a dtspoiizione 
un buon calcolntore elettromco 
e il pioco e fol Jo Lo ha conies 
sato un funzionario male*e del 
Foreign Affairs sir Donala 

Lamm, a^ai addcnlro alle co<e 
de/i'Intelligence Service t \es-
suna delle pur :nnumcrevoli 
combinazioni cifrate. coi numeri 
o eon le Jettere dell alfabeto — 
'JO detto Lamm — puo piu ser-
vire da base p.ar un codice se
greto Un calcoiatore elettroni 
co puo scoprire la chinve in 
meno di 24 ore *. 

E' persino ovvio sottoltneare. 
a questo punto. che uno dei re-
quisiti indispensahilt di ogni or-

ganizzazione spionistica che si 
rispetti si basa propria sulla se-
gretezza assoluta delle comuni-
cazioni. Da questa esigenza so
no nati i «codici >. le jamose 
cripto scritture che nessuno. se 
non il destinatario. poteva de
cifrare. Oggi. coi passi da gi-
gante fatti dal calcolo elettro-
nico (che pud sperimentare lino 
a due milioni di combinazioni 
numeriche Vora). la criplo-scrit-
tura £ direntata un gtoeo da 
bamhwn * I.'unico modo per far 
arnvare un messaggio senza che 
nessuno lo legga — ha com-
menlaln Donald Lamm — e 
consecnarlo di persona. Tra-
smetterlo ciirato non serve piii 
a nulla ». 

Intanto tutti « servizi segreti 
sono alia ricerca di un mezzo 
elficace che soitttuisca il codice 
cifrato: sembra che si sia sulla 
buona strada con la microfolo-
grafia II punto su una t ad 
esempio. nel quale sono contenu-
te 10 pagine datttloscrttte. 

A Terni ancora per molti le vacanze sono sconosciute 

«Ho mille ore di f erie 
non fa t te e non pagate» 

La stragrande maggioranza delle famiglie operaie si regge su un solo salario 
Dal nostro inviato 

T E R M , ago-to. 
A pochi chilometrt da Assist. 

a un tiro di schwppo da Spofelo. 
quasi sotto la rocca di Xarm. 
c'd questa brutta calia citta 
Xata attorno a una bnllante 
idea del Regio mtnistero della 
marina ilaliana, che nel ISS4. 
acendo deciso di costrutre una 
fabbnea di armi e cannont *cel-
se questa rcmota vallata um
bra: remota. scomoda. lontana 
dal mare, ma c strategwamen 
te protetta ». 

Co<i sorse il primo oro«o 
complesso mdustnale \tahano 
per la fabbncazione dell'acciaio. 
cosi — attorno alia Jabbrica — 
la citta si inorandi fino a di-
ventare citta darvero. con piii 
di 100 mila abitanti. Cupa neVa 
parte Chechia, com'era cupa la 
accia'eria. E adesso. alia cit
ta e alia acciaiena hanno ao 
giunto coitrvzioni nuove. di ce 
mento. 

Dopo la overra. la Terni ha 
subito trasformaziom e ridimen 
stonamenti per arnvare ad es
sere oggi t <pecializzala » in la-
mienni maoneUci. utibzzatt dal 
la elettronica. Dopo la jverra. 
altre grandt labbricht sono na 
te a Terni: la Polymer (Monte-
catmi) la Ternmns* la Bo 
rco. la Terni chmica che a« 
sorhono complessiramente di 
mono (Topera 15 mito penone 
(seimila soltanto alle accMicrie) 
tutte di sesso maschile Ce 
una sola fabbrica a maestran-
za Jemmimle, lo jutificio Cen 
turim. reccbto di cenl'annu Ct 
lavorano 500 donne t in condi-
ziom appena million — mi di-
couo — di Quando irnira qui 

la Balabanoff a fare comizi e 
le donne uscicano con i vestdt 
bagnati e fumantt di vapme». 

Le donne di Terni. nella loro 
stragrande maggioranza sono 
quindi « casalmghe a forza > e 
le famiglie operaie si reggono 
sul <alano del marito. 

Incontri 
all'uscita 

Alle acciaierie. la paga base 
media oscilla dalle 50 alle SO 
mila lire Questo ruol dire che 
punte avanzat'issime (un centi 
naio di opera* m tutto) arrt-
rano a salart di 130 140 mila 
lire al mese. cottimi. nocivtta e 
preni di produzwne compresi. 
Mentre la massa non supera le 
S3 90 mila lire. E gli affitu 
sono alti. m queita citta. quasi 
alti come quelli di Milano. Af-
filli creati da un boom indu
strial artificioso. Selle nuove 
case operate che la Terni sta co-
*tTuendo (trecento appartamen 
ti) si pagano dalle 23 alle 30 
mila lire al mete. Ma & cost 
orunqiie: gli affitti oer un appar 
tamento rfi due <tan;e e servizi 
(oeneralmente senza riscnlda 
mento centrole e in zona peri 
ferica) non sono mai sottn le 
20 mila lire mensih. E falodtano 
mortnlmente qveirvnico salario 
che enlra m casa 

« E allora — dicevano ndendo 
oh operai attorno a me — che 
ruole andare in fene. signnra 
mia. con questi soldi? » 

Li abbiamo incontratt alle 10 
di sera, all'uscita del turno 
Centmaia dt biacletle. poche 
motociclette. nestuna utihtana. 
I vecchi operai portavano arro-
tolati sotto U braccio mucchi di ' 

asciugamani sporchi e fradici 
del loro sudore. I giovam It 
tenevano chiust dentro borse di 
plastica. Ai form Mar tell il cal 
do arrica attorno agli 80 gradi: 
mfarti. silicon e pazzia sono le 
malatlte piu comuni. al reparto 

« Ogni estate — mi raccor.tano 
— ce qualche ragazzo nuovo 
che non resiste. Lo scorso mese 
un g-oranotto di 19 anni che 
stara latoranio dentro una spe
cie di caldaia, improvvisamente 
& schizzato fuort e si & messo 
a canta' e balla' e a ridere e 
cosi abbiamo capito che gli s'era 
cotto J cerrello Sotto la doccia 
e via, allotpedale Son *'e 
piu visto >. 

Ci sor.o. alio Term, pit di un 
mialiaio di operai che hanno ac
cumulate centinaia di ore di 
ferie mat fatte. 

€ Qui non e come nel S'ord — 
dicono — dove le fabbriche chiu 
dono e tutti stanno a casa Qui 
le ferie stanno sulla carta e 
ogni tanto ri prendtamo qualche 
giorno "sgranalo" durante Van-
no In molti reparti le ferie 
(ma due o Ue aomi. non 
dt piu) si fanno soltanto quan 
do e se vcoliono i dirigerrti». 

* Que't'anno -~ *p'eaa Alflo 
Paccara della Commnsione in 
tema — a fine aiuano abbiamo 
raoarunto con la direzianp un 
accordo su <et pun ft. Uno di 
que*ti punti riauardara te te 
ne. Abbiamo otlenuto otto g>orni 
*celti daU'operato durante resta
te. piii la chinsura della fah 
hr'ca per quattro giorni. a Fer-
ragaslo ». 

«Per promessi ce /i hanno 
prometsi. ma finora ancora non 
ce li hanno datt > replica una 
voce. E" un operato non piu gio-
vane, con un corpo masstccio t 
occhi azzurri dolcissimL c i o — 

dice — lavoro alia Terni da 27 
anni e ne ho 41. Ho accumulato 
set giorni dt fene dell anno 
scorso. piii diaotto di quest'an
no. piu 425 ore di recupero R R. 
(riposo retribuilo). Veda un po' 
potrei andarmene in fene per 
quasi tre mesi. invece sto qui 
Sel mio reparto. il reparto 
stampaggio. ce n'i a dozzme 
nelle mie condizioni». 

« E" spotato? Ha figli? Sua mo-
glie larora? > 

«Sono spoiato. ho due figli 
So. mia moglie non larora 
Prcndo 85 mila lire al mese 
Che mi diano o no le fene. e la 
steisa cn*a Starei comunque in 
citta II npo<o ro bene, ma se 
uno se ne sta a casa. in citta. 
fimsce che si mette a fare qua! 
che altro laroretto 11 riposo ci 
vorrebbe come m Russia, ci 
rorrebbero degli alberghi per le 
ferie degli operai. che ne hanno 
piu bisogno dt tutti >. 

« La Terni ne ha di questi al
berghi — intervene un g-.ova-
notto bruno. che lavora alia Ttr-
ni da sei anni. k sposato e ha 
una bambina di tre anni e mez
zo — io ci <ovo slato lo scorso 
anno, una settmana al Termi-
nillo *. 

« Gratis? > 
Ridono tutti: < Che gratis! pa-

gando. si capisce ». 
t Ma allora che differenza fa 

con un albergo normale? > 
< Ci sono anche quelli gratis 

— spiega un recchio operato che 
lavora at form da piii dt tren 
t'anm e aspetta con ansia di an 
dare in pensione —. Ci sono dei 
posli dove la Terni manda per 
una setlimana a sue spese gli 
operai piii anziani e addelti a la-
vorazioni molto nocive >. 

« Lei ci i mai ttato? • 
c Mai; non gli sono simpatico. 

si rede. A me le fene non me le 
hanno date mai e non me I'hanno 
nemmeno pagate. Ho mille ore 
gid accumulate di R R. A<petlo 
di andare tn pensione. che me 
le pagheranno tutte tn una 
volta >. 

« Qui, signora — mi racconta 
gentilmenle un altro operaw gio 
vane — se uno non ha un dopo-
lavoro. in fene not ct va >. 

Un € dopolaroro » mot dire un 
altro lavoro Dopo otto ore di 
fabbnea altre quattro o cinque 
ore di lavoro da qualche altra 
parte, t Quelli giovam — dice an
cora — cercano tutti di arran 
giarsi cosi » Ha via helli**"na 
faccia ndenie: e sposato da i>o-
co e aspetta un bambino * Ma 
moglie — dice — me la porto al 
mare per una settimana t/i anno 
di dopp-o lavoro per una tettima 
na di mare Che le pare? » 

Non si va 
da nessuna parte 
c Per questo. io non mi sposo 

— dice un altro ragazzo e lo dice 
forte e tutti ridono — Che sposo? 
Ho 23 anm. sto qui dentro da otto 
anni e per andare tn ferie mi 
danno 25 mila lire Son mi spo^o 
e vado a Cattolica. per dieci 
giorni * 

Ridono ancora tutti e ammic 
cano t Ridono per me» dice 
uno e cerca di svtqna-sela sal 
tando sulla motocicleVa: ma gli 
aim lo fermano e Ridono — 
spiega un po' confuso e un po' 
divertito — perche sto per spo-
tare. 11 18 agosto >. 

« E PO in ferie? >. 
e Andiamo in Belgio — dice — 

metto insieme la licenza matri
monial* e le ferie e vado in Bel-

g-o da mia sorella che si trova 
Id per I'emigrazione E" stato d 
suo regalo di nozze. \oi pat/hia-
mo il viaggio e lei ci tiene a 
casa sua per ventt giorni. Attn-
mentt non avrei potato fare men
te. andare da nessuna parte. 
Son si va da nessuna parte con 
i salan della Term ». 

E questo succede alia Term: 
niente fene, ferie a prestito. fe 
ne dopo un anno di doppto la 
roro € Fabbnea dello stato. cat-
tiva come lo stato». Dicono 
Fabbnea di soprusi. e certo Piii 
di mille operai che r.on vanno in 
fer*e da anni: decme d> giovam 
iprrai. mannrali at form, che 
hanno in tasca un diploma e la 
copia di una lettera in cui di-
chiarano di arerct rinunciato 
per tempre al loro diploma. 

«A Terni — mi spiegano — 
ci *nr.o circa duemila giovani 
tecnici. compresi aeometri e ra-
gionieri. che non trovano lavo
ro Con. qualcuno di loro gene-
ralmente qualche raccomandato. 
rie*ce a farsi assumere come 
nperaio dopo aver scrittln alia 
diita una dichiarazione di ri-
nunna » 

t Ma inn vale niente. la di 
chtarazione > replico e*terre-
fatta 

• c .Vo non rale niente Lo «o 
j tnche la direzinne Per questo 
J rrrende «ofo quelli raccomandoli 

che r.on le pianteranno mai 
grave » 

t Von le pianteranno mat ora-
ne"* » 

• Cosi spera la direzione >. 
t E t sindacatP ». 
t / sindacati non lo sanno». 
c Ma se lo *anno tutti >. 
« Tutti. si Ma t sindacati non 

lo sanno ». 

Annamaria Rodari 

Ma uno spazio vuoto, l i 
sa, e sempre destinato ad 
essere riempito. Quale po-
tra essere il contenuto? La 
domanda e senza nsposta . 
E pur tuttavm. quando i 
terrorist i neonazis t i finl-
scono in tribunale. vengo-
no regolannente assolti o 
rilasciati in liberta e la 
gente ne e contenta E pur 
tuttavia uno dei giorna-
li tedesco • occidental! piii 
diffust e, guarda caso la 
« Deutsche National • und 
Soldatemeitung », f o g 1 i o 
apertamente neo - nnzista. 
S o n o fantasmi, si dira Nel
la realta U miraggio pante-
desco non ha piii presa. 
L'NPD (partito neo - nazi-
s ta) a u s t n a c o non e l'NPD 
tedesco occidentale ed ha 
vita stentata 

Si, sono fantasmi e pro-
babi lmente lo saranno s ino 
a quando il governo. con 
la sua politica, sara tn gra
do di garantire un posto di 
lavoro (la dlsoccupazione 
in Austria e virtualmente 
mes is tente) , salari discre-
ti, un « cuscino », insomma, 
per quel « riposo » al quale 
«g l i austriaci non hanno 
nulla in c o n t r a n o » . Da 
questo punto di vista, la 
situazione austriaca ricor-
da molto da vicino quella 
tedesco - occidentale. Ma 
le strutture economiche so
no profondamente diverse. 

La guerra e l'occupazio-
ne non hanno restituito al-
l'Austna soltanto l'mdipen-
denza politica distrutta 
dall"« Anschluss » nazista, 
ma le hanno restituito l'm-
dipendenza economica. La 
industria pesante ed ener-
getica, controllata dai te-
desohi, nel 1946 fu nazio-
nalizzata e l'Austria diven* 
ne il paese europeo non so
cial is ts con la maggior 
quota di industria statale 
(23-25 per cento del pro-
dot to nazionale lordo) . 

Ma tra l'industria di ba
se (miniere, ferro, acciaio, 
pozzi petroliferi) naziona-
lizzata 22 anni fa ( ins ieme 
ad alcune banche) e quel* 
la al imentare, tessi le e di 
altri beni di consumo, co
m e e noto, hanno acquista-
to negli ultimi anni un pe
s o determinante per lo 
svi luppo economico altre 
branche, in parte nuove: la 
chimica, la petrolchimica, 
l'elettronica e cosi via. I n 
questi settori in Austria si 
era creato un vuoto, que
sta volta di carattere eco
nomico , vuoto che ha co-
minciato ad essere riempi
to da capitale straniero. in 
primo luogo, manco a dir-
lo, tedesco - occidentale. 

II fenomeno ha assunto 
dimension! tali che e nata 
l 'espressione « K a l t e r An
schluss » (anness ione fred
da) . 

II pr imo a lanciarla o 
a lmeno a popolarizzarla fu 
un economis t s antifascista, 
ministro nel 1935-36, arre-
s ta to nel 1938 e quindi co-
stretto aU'esilio s ino alia 
fine della guerra. il profes
sor Josef Dobretsberger. at-
tualmente presidente del lo 
Ist i tuto per le teorie eco
nomiche a l lUnivers i ta dl 
Graz. 

Quale e s ta to lo svilup
p o dal 1963 ad oggi? II fe
n o m e n o — mi dice il pro
fessor Dobretsberger — h 
cont inuato e l'invasione 
economica tedesca e diven-
tata sempre piii massiccim 
nel l ' industna elettrica ed 
elettronica (accordi con 
l'AEG e la S iemens , recen-
te acquisto della Minerva 
da parte della Grundig) ed 
in quella chimica. Ma il ca
pitale straniero, ed in par-
ticolare quel lo tedesco-occi-
dentale, si e infiltrato an
che nel set tore commer-
ciale (supermercat i ) e del 
tur ismo (acquisto di terre-
ni al punto che alcuni go-
verni regional! hanno do-
vuto creare appositi stru-
menti legislativi per frenar-
ne l'alienazione). 

Le strutture economiche 
a u s t n a c e (dimension! delle 
aziende, mancanza di spe-
ciahzzazione e protezioni-
s m o agrario) s o n o d'altra 
parte in arretrato di MO 
anni e cib faeilita ancor 
di piii la penetrazione s;ra-
niera. Qualcuno a Vienna 
aveva visto 1'ancora dj sal-
vezza nell'adesione al Mer-
cato comune europeo, rt-
chiesta scontratasi , c o m e e 
noto , con 1'infantile veto 
italiano. Contrariamente a 
quanto si possa credere og
gi a Roma, tuttavia, la pro-
spett iva MEC e per il mo
mento sfumata, non per 
colpa o merito dell'Italia, 
ma per ragioni intemazio-
nah piu sol ide (neutralita 
imposta dal trattato di pa
ce. appartenenza de'.l'Au-
strla all'EFTA, polit ica di 
De Gaulle i ed interne (ti-
more di non poter regge • 
re alia concorrenza e di 
una ancora piii m a s s i c d a 
penetrazione tedesca. 

Romolo Caccavafo 
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