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Lottd tutta la vita 
per I'uniti dei lavoratori 
A16 M M ' militate socialist!, a 18 sefretaria della Camera del lame 
di Panna - Partieiamo neii'Ossola - La ferte lattaftia centre la scissione 
sindacale • Fedele assertore della parola d'erdiM:«II pesto dei soctali-
sti e nella C6IL » - Gli attacchi della destra secialista e le dimissieiii 
dalla sef reteria C6IL - Tenace pretufaatere dell'inHicaziene sindacale 
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a merle alle UJ» di oogi, atfeseadela Mafloiere, per una imuf-
fkietiza cardie-circelateria t renaie, arevecata dall'sggravarsi di 
UM ferma di teucenla, ch« nefti uJtlanl tempi I* avewa oia cs-
fttrette a una lunge d*«ania In clinics. Santi a rimaste catcianta 
a »er*ne l«o aoti ultlmi i»tenti. Al sua capeuale erano la maglie 
Maria, i Ao*i Piatra a Paola la Mralla AnnaHa. La netiiia dalla 
tcemaaru di Santi, ipertati a tarda natta in citta, ha tuicitate 
prafawda cardaglia in tutti gli ambienH oemecratici. 

Infarmala a tarda sara dalla tcamparu di Santi, la *eg,reteria 
daila COIL h* inviate ai femiliaH auatta tetegramma: «CGIL 
partecipa commetsa dalara scomparu campaaao Santi par malti 
anal indimanticata tagratarta canfaderalc. A name dai lavereteri 
Itaiiani rfuremente catpiti merle lara dirigente vi asprimiama fra-
tarna talidariata >. 

Un altra talagramma a giunta dal campagna Navalla lagrctaria 
ganarala dalla CGIL: «Prefondamanta caipito acamparia cara 
campagna Fernanda partacipa f raternamente vestre dalara». 

II campagna Luigl Longe ha casi telegrafate aHa wadava e ai 
flgli: «Siamo prefondamanta addelarati per la scemparsa del 
campagna Santi. La sua mart* a un lutta par twtte il mevimento 
aperaia italiana, che perde con lui un tanaca difansara dall'unita 
sindacale, un coeref :e t appassionato assertore degli Ideal! socia
list!. La nebile figura di Fernanda Santi, segretario dalla CGIL a 
diriganta del PSI, restore legate alia grandi lette che i lavoratori 
a le masse popolari hanne candotto in ouesti ultimi due decenni 
par il rinnevamento democratica a socialista dell'ltalia. In questo 
dalorasa memento, vi esprimo il prafonde, fratemo cerdoglio, dei 
comunistl itaiiani». 

L'Unita esprime alia famiglia Santi le sua commosse candagliania. 

«Vi sono nella vita di 
ognuno momenti nei quali 
e difficile mentire o tacere. 
In questi giorni mi sono 
chiesto di frequente: se do-
vessi per singolare prodigio 
ricominciare da capo la 
mia esperienza di dirigente 
della CGIL, come mi com-
porterei? Quale linea cer-
cherei di portare avanti? 
Rifarei le cose che ho fat-
to? La mia risposta e: si, 
compagni, rifarei le cose 
che ho fatto ». Cosi, con le 
parole di commiato pro-
nunciate davanti al VT con
gresso della CGIL, < Com
pagni, e l'ultima volta che 
vi vedo tutti assieme...», 
Fernando Santi eoncludeva 
venti anni di lavoro alia di-
rezione della mas&ima orga-
nizzazione sindacale dei la
voratori itaiiani. La sua bio-
grafia e cosi strettamente 
intrecciata con la storia di 
questi venti anni della 
CGIL che e difficile scinder-
la da essa. 

Fernando Santi nacque a 
Golese (Parma) il 13 no-
vembre 1902, da una fami
glia di lavoratori. La ve
na di calda umanita che ca-
ratterizza la sua figura di 
dirigente operaio sgorga da 
un'infanzia vissuta fra uo-
mini semplici, nelle difficol-
ta e nelle amarezze della 
lotta antifascista 
Nel 1918 si iserisse al PSI 
e due anni dopo, a 18 anni, 
e segretario della Camera 
del Lavoro di Parma; l'an-
no successivo venne chia-
mato a dirigere la Federa-
zione giovanile socialista 
italiana. Sono anni turbino-
si, di profonda crisi politi
cs e nel 1926, al momento 
in cui e costretto ad espa-
triare in Svizzera, Fernan-
do Santi e segretario della 
sezione milanese del Parti-
to socialista unitario. 

Nel lungo esilio, a Luga
no, Santi lavoro come rap-
presentante di commercio e 
fu segretario del Comitato 
per l'assistenza ai rifugiati 
politici. Tratto in arresto, 
ii 25 luglio 1943 lo trova 
nelle carceri di S. Vittore 
da dove venne liberato dal
la lotta popolare insieme 
•gli altri prigionieri politi
ci. Nell'autunno 1944 Santi 
e commissario politico del 
battaglione partigiano < Mat-
teotti » in Val d'Ossola- Su-
bito dopo la Liberazione, 
inizia il lavoro sindacale co
me segretario della Camera 
del Lavoro di Milano. 

Chiamato a far parte del
la segreteria della CGIL, 
per la corrente socialista, 
Fernando Sanii ehhe una 
parte di primo piano nella 
battaglia per impedire la 
scissione. 

La lunga battaglia contro 
la scissione fu un'esperien-
za politica che doveva la-
sciare tracce profonde in 
Fernando Santi. Nell'assem-
blea sindacale dell'ottobre 
1948, facendo ii bilancio 
della scissione, Santi rile-
vd come negli anni 1947'48 
si era andato sviluppando 
e approfondendo un con-
flitto di classe che gli scis-
tionisti si erano incaricati 
di tradurre in un indcboli-
mento dello schieramento 
sindacale, vale a dire in una 
sconfitta della elapse lavo-
ratrice. In questa occasione 
Santi fu relatore sull'ordi-
namento sindacale. Le posi-
zioni riiffermate in tale re-
lazione, frutto della colla 
borazione unitaria delle cor-
renti rimaste nella CGIL, 
rimarranno a base dcU'onen-
tamento della CGIL per mol-
ti anni; riaffermaiione del 
pieno diritto di sciopero, 
piena indipendenza del sin-
dacato dagli organi statali 
e dai governi ne sono i pun-
ti principali. 

Gli anni che neguirono 
furono drammatici per i la
voratori itaiiani, non solo 
H represaioni antisindaca-
li, incoraggiate dagli svi-
luppi delle scistioni, ma an-
« • • U pericolo di guerra e 

la disoccupazione di massa 
rendono estremamente dif
ficile la direzione del mo-
vimento sindacale. Accanto 
a Di Vittorio, Santi ebbe 
una parte di primo piano 
nella direzione della CGIL. 
Nel 1949, in polemica con 
gli scissionisti socialdemo-
cratici (che usciranno dal
la CGIL nel maggio di qucl-
l'anno), Santi difende il di
ritto dei lavoratori ad at-
tuare alcune forme di non 
collaborazione quale arma 
di difesa contro un padro-
nato che attacca a fondo 
le posizioni conquistate dal
la classe operaia nella lotta 
di Liberazione. 

La « s volt a a destra » del
la DC vanifica, in questi 
anni, il programma di rifor-
me democratiche abbozzate 
nella Costituzione. II pro-
getto di intervento dei Con
sign di gestione nella dire
zione delle aziende, presen-
tato da Rodolfo Morandi e 
appoggiato da Santi, e in-
sabbiato. Si sviluppa, in 
cambio, 1'offensiva padrona-
le per la piena restaurazio-
ne del potere padronale. 
Gia al II congresso della 
CGIL (Genova, ottobre 1949) 
Santi — che k relatore sul-
la esigenza delle riforme 
di struttura — si sofferma 
criticamente sull'esperienza 
fatta. Alia domanda sul per-
che le riforme non si fece-
ro dopo la Liberazione, 
egli da una risposta che 
rappresenta ancora oggi 
un punto di riferimento 
interessante: * Voglio dire — 
spiego — che la esigenza 
di queste riforme non era 
chiara e matura in ognuno 
di noi e voglio dire che le 
riforme che si realizzano e 
che incidono nel profondo 
sono quelle che sorgono ra
dicate nella nostra coscien-
za e sono il frutto della no
stra lotta *. 

Non e difficile vedere, in 
questa posizione, alcuni li-
miti. Ma e'e, insieme un 
fondo di realismo che non 
venne mai meno in lui e 
che fu spesso prezioso nel
la quotidiana opera di diri
gente sindacale, di esponcn-
te della corrente sindacale 
socialista. 

Questo realismo, che e il 
realismo di un dirigente 
profondamente legato alia 
classe operaia e convinto 
della necessita di una tra-
sfnrmazione socialista della 
societa, e alia base della 
tenace battaglia per l'uni-
ta sindacale. Nel 1956. al-
l'indomani del clamoroso 
tcntativo di unificazione fra 
PSI e PSDI. Santi intcrven-
ne al 32 mo congresso del 
PSI per precisare le linee 
di una prospettiva di unifi
cazione sindacale che ri-
mangono ancora oggi vali-
de: «Nessun .«indacato — 
egli disso — nemmeno la 
CGIL, che resta pur sem-
pre la piii numerosa, la 
piii combattiva organizzazio-
ne, e in grado di afTron-
tare e risolvere i problemi 
del mondo del lavoro, da 
quelli tradizionali a quel li 
impuSli llrtllv UUUVU Itfll i-
che produttive ». Si impo-
ne, quindi egli sosteneva, 
un process© di rinnovamen-
to di tutto il sindacalismo 
italiano in modo che, libc-
ratosi dalle ingerenze di 
qualsiasi partito, porti un 
contribulo decisive a) rinno-
vamento della societa. 

Quel giudizio puo sembra-
re troppo pessimistico, o 
generico, poiche numerosc 
sono le vie per le quali i 
lavoratori possono giunge-
re all'unita. Ma per inten-
derlo appieno bisogna tene-
re conto di due cose: la de-
cisa difesa che Santi ha fat
to in ogni momento dell'u-
unita nel aeno della CGIL 
e gli obbicttivt di rinnova-
mento politico-sociale (e 
non l'inaridimento burocra-
tico) che egli pensava do-
vesaero caratterinare i »in« 
dacati. 

Neiramblto di quatti o> 

rientamenti la sua posizio
ne e stata di coerenza tota-
le. L'accentuarsi delle diffi-
colta politiche interne, a 
cominciare dal 1956, lo vi. 
dero fedele assertore della 
parola d'ordine che « il po-
sto dei socialist! e nella 
CGIL >, parola d'ordine da 
lui stesso lanciata nel mar-
zo 1947 nel corso di una 
conferenza stampa a Tori
no. Sul piano internaziona-
le egli fu, per molti anni, 
membro del Consiglio mon-
diale della Pace e dell'Ese-
cutivo della FSM. Alia con
ferenza di Lipsia sul MEC 
(ottobre 1962) rappresen-
to, insieme agli altri dele
gate la posizione unitaria 
della CGIL per 1st fine di 
ogni forma di opposizione 
pregiudiziale alia integra-
zione economica europea e 
l'intensificazione delle ini-
ziative e dei rapporti fra i 
sindacati di questa area eco
nomica: posizione che ven
ne sviluppata nelle succes
sive sessioni degli organi 
ufficiali della FSM. 

Vigile, in ogni momento, 
fu la sua consapevolezza 
che gli interessi dei lavo
ratori non si difendevano 
chiudendosi in una gretta 
delimitazione dei compiti 
sindacali. Nel maggio 1960, 
fin dalla costituzione del go-
verno Tambrom, prese net-
ta posizione contro quello 
esperimento politico di cui 
erano manifeste le gravi 
conseguenze politico-sociali. 
Fu questa consapevolezza 
a delineare, negli anni del 
centro-sinistra, il progres
sive distaccarsi delle sue 
posizioni da quelle della 
maggioranza nenniana fino 
al passaggio all'opposizione. 
Di fronte all'involuzione del 
secondo governo Moro egli 
denuncid, piu volte, le posi
zioni di estrema destra di 
alcuni esponenti nenniani 
dichiarando che esse avreb-
bero portato « alia liquida-
zione di qualsiasi politica 
socialista >. 

Queste difficolta politiche 
pesarono, senza dubbio, sul-
la decisjone di Jasciare 1& 
segreteria della CGIL. Col-
pito da un malore, nel cor
so delle elezioni presiden-
ziali del dicembre '64, San
ti non pote dedicarsi con la 
necessaria energia, in quel 
periodo, al lavoro sindacale 
nel quale vedeva sempre piu 
contrastata la sua posizione 
dagli attacchi della destra so
cialista; di qui la decUione 
delle dimissioni alia vigilia 
del VI Congresso della CGIL 
dell'aprile 1965. 

Voile, tuttavia, sottolinea-
re la sua uscita dal lavoro 
sindacale — a cui dedico la 
parte migliore della sua esi-
stenza facendo emergere la 
sua personality di dirigente 
dei lavoratori — con un pre
cise impegno politico, a con-
tinuare la battaglia per 1'uni-
ta fuori della CGIL. A que
sto impegno ha mantenuto 
fede rispondendo con una 
analisi obbiettiva e con 
espressioni di fiducia alia 
iniziativa del Comitato cen-
trale del PCI che apriva un 
dibattito sull'unificazione po
litica della classe operaia. 
Considerato chiuso 1'esperi-
mento del centro-sinistra, 
giunto all'epilogo nella pri-
mavera del 1965 con una 
completa involuzione della 
sua politica sociale ed eco
nomica, Santi ha da allora 
condotto una chiara batta
glia di opposizione agli 
orientamenti della maggio
ranza del PSI. 

La figura di Santi rimane 
caratterizzata dalla sua lun
ga, quotidiana presenza in 
mezzo ai lavoratori, ai loro 
problemi e a lie loro lotte. In 
essa Santi ha profuso il calo
re della sua umana parteci-
pazione e una grande pas-
sione politica. 

I limiti della sua posizio
ne ideologies non furono 
percid di freno all'azione po
litica. Parlando del'a politi
ca di riforme. che egli rite-
neva il terreno comune di 
incontro fra un sindacato di 
classe e i partiti che lottano 
per il socialismo, ebbe a di
re: • Certo, nel senso del mio 
intervento (al VI Congresso 
della CGIL) io sono un ri-
formista. Vale a dire che cre-
du nella trasformazione gra
duate, democratica, della so
cieta attuale in una societa 
piu libera e giusta. Credo nei 
valori permanenti di demo-
crazia e di liberta che devo-
no accompagnare 1'ascesa 
delle dasai lavoratrid, a ga-
ranzia dell'auapicata nuova 
societa ». Per queste idee, in 
cui faceva confluire una lun
ga e aoiferta eapeHenm di 
lotta, efli si batte in ogni 
momento legandone la rea-
lizzatione al aucoeaso della 
battajrlia per l'unita dei lavo
ratori. 

R«nie St«faiMlli 

SEI GIOVANI UCCISI DALLA PROGA: 
LA FRANCIA, ANGOSCIATA, SI CHDEDE PERCHE 

I «figli della vertigines 
Tutte le vittime, giovanissime, erano alle loro prime « esperienze » - le responsabilita: « Che societa e mai questa che spinge i nostri giovani 
a cercare altre evasiani? »- Statistiche preoccupanti: oltre trentamila giovani sono statt identtficati come consumatori di sostanze stupefacenti 

A Barlino Ovest hanno lnventato l'Hasch in: un raduno di protesta per chiedere I'aboliziona 
dalla leggi che proibiscono I'uso dall'haschish. Na sono stati autori 120 giovani, riunitisi nel 
centra le perco Tiergarten (nella foto, una fate dal raduno), dove hanno fumaio pubblica-
mente, affermando di volar sfldare la polizia. Quest'ultima, tuttavia, s'e ben guardata dal-
I'intervenira coma era abituata a fare in occasion* di ban altre « protesta • quando i giovani 
si rlunlvano par affrontare I nodi real! della vita dal paese a protestare contro ben altre so-
praffazioni dei sistema, Un hasch in. anzi, sambra fatto apposta par distrarre I giovani dal 
propri concreti problem! a da quelli dl tutto il paasa. 

DfJ Mstr* corrisnoBdWe 
PARIGI, settembre 

L'ultima vrttjma e di ieri: 
si cbiamava Jean Claude La-
mourex, aveva ventidue anni 
ad era arrivato a La Ciotat 
in Ucenza malattia dalla caser-
m» di Briancon, dove prestava 
servizio mihtare in una com-
pagnia di alpini. Lo hanno 
trovato morto per congestione 
piolmonare, provocata da una 
dose troppo forte di aspirina 
e morfina. Come tantd suoi 
coetaoei. aveva voluto «pro-
vare ». La morfina gii era sta
ta data da una giovane arni
ca che 1'aveva trovata per ca-
so netla sua abitazione, ac-
quistata ad un'asta dei beni 
di un veccbio trafficante di 
droga attuaimente in prigione. 

Due settimane prima era 
toccato a Mariine A. di 17 an
ni: una endovenosa di eroina 
fatta con un ago sporco e 
Martine era morta tra una se-
quenza e 1'altra di un film 
d'awenture, nelle latrine di un 
cinematografo di Baudot, vi-
cino a Marsiglia. E prima an
cora e'erano staii i casi di 
Fnmk Bicard, di 32 anni, a 
Saint Tropez. di Michael Mel-
letz, di venti anni, ad Aix 
en Provence, di Yvette Gior
dan! di 21 anni, a Marsigfca, di 
Patricia S. di 16 anni, a Can
nes: tutti mortj dopo una inie-
zione di morfina o di eroina, 
salvo lHilttma, la piii giova
ne, suicida in una orisi pro
vocata dalla droga. 

Sei morti in poche settima
ne pesano sulla coscienza di 
un paese, soUevano tremen-
di interrogativi nei genitori, 
mettono sotto accusa una in
tern societa. E iraprowisamen-
te la Francm s'e risvegliata 
dalla vecchia illusione di esse-
re soltanto un tramite tra i 
produttori d'oppio d'Oriente e 
gli spacciatori di droga ame-
ricana, per ritrovarsi paese 
consumatore di droga. 
Da anni si sapeva che il 

Mezzogiomo francese. come 
de} resto l'ltalia del nord, era 
uno dei passaggi obbHgati del 
traffico intemazionale di stu
pefacenti. L'oppio grezzo arri-
vava qui dalle regioni orienta-
li, veniva raff mato clandesti-
namente, trasformato in bian-
ohi cristaili senza peso, im-
paochettato e spedito negli 
Stati Unitl. Ed era pressoche 
scontato ohe questa attivita 
avesse degli strasciefci sul ter-
ritorio nazionale, limitati per6 
a certi ambienti e strati socia-
li: intellettuali, declassati, ex 
legionari. La pojjzia schedava 
i drogati, pedinava gli spac
ciatori, cercava di risalire ai 
centri di lavorazione del l'op
pio, ma piii per coUaborare 
con i colleghi amerioani che 
per combattere una possibile 
estensione interna deH'intossi-
cazione. La Francia si senti-
va al riparo del male. 

Ma questo paesaggio quasi 
idillico e brutalmente cambia-
to: trentamila giovani sono 
stati identtficati come consu-
maton di droga, dalla «inno-
cente » sigaretta di canapa In
diana alia iniezione di eroina; 
il trenta per cento dei droga
ti e nsultato essere al di sot-
to dei ventun anni; il nove 
per cento di eta inferiore ai 
diciotto Poi sono venuti i sei 
morti della Costa Azzurra, 
II governo si e riunito d'ur-
genza, il ministero dell'Inter-
no ha diffuso severe direttive 
ai prefetti, i genitori hanno 
guardato piii profondamente 
in faocia ai loro figli. Impal-
pabile ma velenoso, un nuovo 
sohermo di diffidenza e cala-
to tra le due gerterazioni. 

Ad un anno di distanza dal
le barricate di maggio i giova
ni tornavano a far parlare di 
se, e stavolta sul piano del vi-
zio, dell'abbandono ai «para-
disi artificial!» che portano 
alia degradazione morale e al
ia distruzione fisica: l'equa-

aione era fin troppo facile per-
che una societa benestante e 
benpensante non fosse imme-
diatamente tentata dal paral-
lelo tra contestazione e dro
ga. Ma chi erano quei sei 
morti? Un impiegato, due stu-
denti, un mtlitare, una par-
ruochiera, un operaio. La vo-
glia di « provare » almeno una 
volta (perche parlare di in-
tossicazione in questi casi e 
assurdo) aveva toccato gli 
strati sociali piii diversi e 
non era dunque un « privile-
gio» dei figli di papa, degli 
universitari, dei perdtgiorno. 
Cosi la facile equazione e sal-
tata, non potendo reggere al
ia prova dei fatti, e si e do-
vuto cercare altrove le ragio-
ni del fenomeno. 

1,'Observatew ha scritto: 
*Che societh i mai questa 
che spinge i nostri gioixini a 
cercare altre evasioni? E come 
ignorare il fatto che tanti gio
vani drogati siano innocentl, 
inoffensivi, pacifisti e Hberi?». 
Anche il Figaro ha fatto uno 
sforzo, • E' chiaro — ha 
scritto il giornale conservato-
re perigino — che Vawento 
della gioventu a un importan-
te potere d'acquisto, dopo 
avere tentato i fabbricanti di 
dischi e di spettacoli specia-
lizzati ha ugualmente destato 
gli appetiti dei trafftcanti di 
droga *. Una bustina di mor
fina costa a Marsiglia quindi-
ci franehi, il prezzo dl un 
bisdietto di un cinema di pri
ma visione. Perche allora non 
tentare la nuova , esaltante 
esperienza?. 

Ma questo e soltanto un 
modo subdolo di affrontare 
il problema. Da quando la so
cieta dei consumi ha scoper-
to il mercato dei giovani, tut
ti i mezzi sono stati impiega-
tl per trasformare la gioven
tu in una macchina consuma-
trice. La gioventu si e ribel-
lata a questa forma di cor-
ruzione senza precedenti, con-
testando globalmente la socie
ty. Poi ha cercato altre vie di 
rebellions, e una di queste e 
stata trovata nella droga. La 
droga come forma di conte
stazione, come mezzo per 

Mosca 

La Pravda 
sulla festa 
dell'Unita 

MOSCA. 15 
< II proletariate italiano ha 

dimostrato ancora una volta la 
sua inflessibile volonta di otte-
nere il rispetto dei suoi diritti 
vitah di conscguire 1'allarga-
mento ed il consolidamenlo del
la democrazia nel paese, di di-
fendcrc la causa della paoe». 
scrivono ô gi sulla < Pravda > 
i cornspondenti romani J. Mu-
kinov e N. Projoghm. 

Parlando della giornata con-
clusiva della fosta de « l'Uniti », 
svoltasi nelle vie e nolle piazze 
di Livorno, n\i articolisti osser-
vano che questa festa, che in 
Italia c divenuta una tradizio-
ne di lotta. attuata ogni anno 
con una mamfestazione politi
ca. e coincisa qucst'anno con 
l'imzio di una vasta campagna 
di lotta sociale di lavoratori le
gate alio scadere di molti con-
tratti collettivi. N'ella difesa dei 
suoi diritti vitah, scrive la 
ÎV;;\d.-i*. la classe operaia ita

liana non si rinchiude nell'am-
bito delle sole nvondicazioni 
economiche e dei problemi pu-
ramente nazionali. Durante la 
festa essa ha dimostrato di nuo
vo il suo internazionali.smo. la 
profonda comf rensione del fat
to che 1 propri compiti sono 
inseparabili dalla lotta dei la
voratori, 

sfutfire alia presa del conau-
mismo, come liberazione dai 
miti della societa borghese. E 
da questo aaservimento. senza 
potersene rendere conto, cen-
tinaia di giovani sono passa-
ti ad un'altra servitii. 

Oggi la polizia sta -net ten-
do a punto nuove misure am-
ministrative per limitare il 
danno e si prevede, su q>».)-
ste basi, una vasta offenstva 
contro «i figli della vertigi-
ne» come li chiamano qui. 
Quasi che la dove i sociologhi 
si perdono in un buio com-
patto e sono incapaci di offri-
re soluzioni accettabili, la re-
tata poliziesca possa miraco-
losamente accendere la luce 
della verita e stroncare il 
male. 

II problema, purtroppo, e 
molto piii complesso e per rf-
solverlo bisognerebbe risalire 
alle responsabilita di fondo 
della societa: perche si tratta 
di un problema di costume, 
di rapporti tra generazioni, di 
vizio d'origine di un mondo 
che ha lasciato senza ideal! 
e spinto alle soluzioni disoe-
rate la generazione piii giova -
ne e quindi piii indifesa. II 
discorso pub sembrare mora-
Ustico: ma e forse un caso 
che tutti i sei morti siano sta
ti trovati sulla Costa Azzur
ra? E' vero che il Mezzo
giomo della Francia, come nb-
biamo visto, 6 la sede pre-
ferita dei raffinatori di oppio 
e che. di conseguenza. le lon-
ti di rifornimento della droga 
vi sono praticamente a por-
tata di mano. Ma e vero &o-
prattutto che la Costa Azzur
ra e di per se uno del piu 
grandi «paradisi artificial) » 
d'Europa, dove ogni anno mi-
gliaia di giovani accorrono at-
tirati dal mito della ricchez-
za facile, dell'tncontro fortu-
nato, delle notti senza fine a 
bordo di compiacenti imbar-
cazioni di lusso o nei «ni
ghts* alia moda pieni di gen-
te pronta ad offrire una enn-
sumazione e una sigaretta. E 
la sigaretta drogata, fumata di 
nascosto nel liceo parieino, 
diventa un fatto normale a 
Cannes o a Saint Tropez, la 
presa di morfina si trasforma 
in un gesto di coraggio, dl 
ribelllone o di ricerca dispera-
ta della felicita. 

Ed ecco la stampa per be
ne, piena di articoli illarma-
ti, orripllati, scandaUzzati, 
chiedere alle autorita di « fa
re qualcosa » e magari Indica-
re negli «stranieri » (un DO' 
di sciovinismo non guasta 
mai) la fonte principale del 
male che minaccia la gioven
tu francese; ed ecco le autori
ta rispondere che saranno in-
tensificate le operazioni anti-
droga e aggravate le pene pre-
viste per gli spacciatori e i 
consumatori. 

Senza risposta perb rimane 
1'interrogativo piii semplice: 
perche si drogano? Eppure 1 
genitori dovrebbero porsi 
ogni giorno questo interroga-
tivo, e le autorita con loro. 
Contro le barricate di maggio 
erano stati impiegati i gas la-
crimogeni e i manganelli: e 
1'university napoleonica era 
crollata lo stesso mentre quel-
la « riformata » marcia assai 
male. Potranno bastare, con
tro 11 flagsllo di questa assur-
da contestazione attraverso la 
droga, due leggine e qualche 
agente in piii? 

Come sempre, la societa bor
ghese prends la strada piu fa
cile per evitare un esame di 
coscienza che rlschierebbe dl 
darle tutta la misura delle sue 
responsabilita. Ma le folli esta-
ti di Cannes possono trasfe-
rirsi nei rigidl inverni parigi-
ni e allora sar* troppo tardtt 
per spegnere l'ultima sigaret
ta alia « marijuana» tra la 
labbra di un giovane inoo 
scientemente in bilico tra n 
volta e perdizione. 

Augusto Pancaldl 

Esame del voto per il rinnovo del Consiglio delPHistadrut 

Si rafforza il PC nel sindacato israeliano 
Indebolite le posizioni socioldemocrotiche mentre cresce la destra - A f ine mese le elezioni polit iche generali 
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Si sono svolte giorni orso-
no. in Israele, le elezioni gene
rali per il rinnovo del Consi
glio generale dell'Histadrut, il 
sindacato che organizza oltre 
I'W'i del totale della forza la
voro del Paese. L'importanza 
di questa consultazione, ovc 
si presentano in lizza quasi tut
ti i partiti present! ne! Par-
lamentn. non risiede solo nel 
fatto che per il numero degli 
rlettori, circa un milione, d 
da considerarsi come la prova 
generale delle elezioni politiche 
che si terranno a fine ottobre, 
ma soprattutto per la funzione 
politica che 1'Histadrut svolge 
nel Paese. 

Oltre ad essere strettamente 
collegata col movimento Ki-
butzistico, a dirigere gran 
parte del movimento coopera
tive particolarmente forte in 
Israele (come del resto In ogni 
paeae capitalista sviluppato 
basti pensare alia Germanla, 
alia Svezia alia Gran Breta-
gna), PHistadrut e. quasi isti-

tu/ionalmente, la proiezione 
della politica governativa sul 
piano sociale. Del resto la 
funzione di tipo imprenditoria-
!c, cui ora obbiamo acecn 
nato, stravolge il ruolo del sin
dacato come organismo di dife
sa dei diritti della forza lavo 
ro, facendolo corresponsabile 
attivo dj una precise linea po
litica. Poiche la linea dei di-
rigenti socialdemocratici del
l'Histadrut e strettamente in-
tercnnneisa con la politica go
vernativa di forza, di orienta-
mento filoimperialista, di di 
pendenza dal capitale stranie-
ro. anche le scelte, sja sul 
piano sociale, sia sul piano del
le iniziative economiche si 
muovono su una linea reazio-
naria ed anti operaia. Molto 
propriamente. alcuni giorni fa 
Le Monde, sottolineando l'im
portanza politica dell'Histadrut 
notava come la maggioranza 
dei principali leaders politici di 
oggi e di ieri, provenissero 
dalla milizia nel sindacato. 

Dobbiamo aggiungere che e 
nell'Histadrut che si tvolgo-
no i primi rounds delle princi

pali operazioni politiche che 
carattenzzano l'orientamento 
dei circoli dirigenti del Paese. 
Nel sindacato, ad esempio, eb
be inii-io nel 1%3 la nidnovi<« 
di fusione dei due partiti so
cialdemocratici, il Mnpai e 
lo Alidut-Haavoda, che sta 
ora alia base dctl'attuale bloc-
co socialdemocratico. cui si e 
aggregate anche il Mapam 
sempre prps^nfa.to6! come par
tito socialista di sinistra. 

I risuitati delle elezioni han
no registrato un forte calo, 
circa il 15"r dello schieramen
to socialdemocratico che gover-
na ora la centrale sindacale 
col 62% dei voti. Per contro 
la destra ha segnato un au-
mento con.sidorevole passando 
dal 17 al 23%. D Partito co-
munista diretto dai compagni 
Vilner e Toubi recupera nei 
centri ebnaici parte della scis
sione e ottiene un aumento, 
rispetto alle elezioni del 1985, 
del 00% circa. 

La consultazione si • svolta 
In ciroostarae partioolarmente 
complesae. data U situazione 

politica generale. e cid ha pro 
dot to degli effetti che non man-
cheranno di ripercuotersi an
che nelle prossime elezioni po
litiche. L'flemeiilu di fondo e 
dato dall'alto numero delle 
astensioni il 38% contro il 20 
delle precedenti. che deve es
sere interpretato in due modi; 
da una parte la politica gover
nativa facendo leva sullo scio
vinismo favorisce, neU'opinione 
pubblica. lo svilupparsi di ten 
denze qualunquiste: dall'altra 
la politica anti operaia dei 
dirigenti sindacali ha prodotto 
una forte scollatura con vasti 
strati di lavoratori. 

In questo contesto contrasse-
gnato anche da una forte ri-
presa delle lotte operaie deve 
essere visto il successo del 
Partito comunista di Vilner e 
dl Toubi, che si riallaccia di-
rettamente alia crisi politica 
dovuta al vicok) cieco m cui 
si e infilata la poltica di av-
venture dei circoli dirigenti di 
Tel Aviv, che si ripercuote ad 
ogni livello della societa. 

h. |. 

GIOVEDI' 

r«Unita>» pubblica una tavola 
rotonda sul progetto di riforma 
del codicc di procedure penale 
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