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GLI ARTISTIITALIANI PER I 50 ANNI DEL PCI 
L'Inghilterra il 15 febbraio si converte al sistema metrico decimale 

Franco Angeli: « II vecchio e il nuovo », 1971 

A PROPOSITO PI UN MBATTITO IN CORSO ALLA TV 

II padrone paziente 
e V operaio «immaturo» 
ii moderatore di parte nelle trasmissioni sull'autunno caldo - Ipocrite preoccupazioni sulfa clas-
se operaia immature per le riforme - Gli interessi dell'economia nazionale o quelli della Confin-

dustria? - C'e chi si preoccupa perchfe i sindacati ascoltano la voce della base 

Seguendo in queste setti-
mane le puntate televisive 
sull'autunno caldo e stato 
indispensable, a milioni di 
spettatori, porsi la domanda 
seguente: ma la classe ope
raia italiana e niatura o no 
per chiedere le riforme? 
Tale quesito e stato infatti 
reiteratamente e melliflua-
mente rivolto a milioni di 
spettatori da Piero Ottone, 
un giornalista professionista 
fortemente contrattualizzato 
sia dai Perrone (padroni del 
Messaggero di Roma e del 
Secolo XIX di Genova, non-
che di altre cose) sia dalla 
TV. Ottone, dunque, il 
« contratto » ce l'ha, anzi ne 
ha diversi. Ma per Piero Ot
tone, il fatto che gli operai 
italiam ahbiano lottato tan-
to decisamcnle neH'autunno 
caldo per il Ioro contratto, 
e indice seno di immaturita. 

Ancor piu fosco indice c 
U fatto che, avendo conqui-
stato il contratto nel 1969, 
gli operai italiani eerchino 
di difenderlo, consolidarlo e 
svilupparlo nel 1970-1971, 
prctendendo (ma che razza 
di pretesa immatura) una 
politica economica di rifor
me di stmttura rivolta a far 
si che quanto il padrone ha 
dovuto concedere con una 
mano non gli sia possibile 
riprenderlo con 1'altra. Pro-
cedere in questo modo, e 
quindi lottare, unirsi. avan-
zare propostc, scioperare, e 
per Piero Ottone « pericolo-
so ». E perche e pericoloso? 
Per due motivi essenziali: 
primo. perche la • eeonomia 
nazionale » non rcggcrehhe 
alio sforzo; secondo, perche 
in qursto modo i sindacati 
« cedono » alle pressioni del
la base. In conclusione, di
ce Ottone. matun <;ono i pa
droni che pazientsno, lm-
maturl sjh operai di base e 
i sindarati. fntramhi impa 
zienU Per non n-irlare poi 
dci • gruppi ». 

Giunti a questo punto, al-
cune riflcssioni si impongo-
no a noi telesp-Mtatori Una 
prima riflcssione, a proposi-
to di pazienza e di maturita. 
e di elogio ai sindacalisti in-
vitaU alia trasmissione: 1 
qMli, tutti, hanno effettiva-

mente superato un pesante 
esame di maturita reprimen-
do, educatamente e pacata-
mente il piu che naturale 
impulso di mandare a quel 
paese lo spocchioso modera
tore che, con 1'autorizzazione 
della TV, si impancava a 
giudice della maturita di 
milioni di operai italiani. Ma 
elogiata la pazienza dei sin
dacalisti che, invitati alia 
TV a pari a re di cose serie, 
si sono trovati di fronte, co
me arbitro, una specie di 
educato Celentano col suo 
inno di guerra < chi non la-
vora non fa l'amore», re-
sta a noi telespettatori, da 
osservare ancora alcune 
cose. 

Innanzitutto. non si e sfug-
giti aH'impressione che quan-
do Ottone parlava di «eeo
nomia nazionale • egli in-
tendesse Confindustria. Or-
bene, noi sappiamo che tale 
identificazione non puo che 
csscre spontanea, quasi un 
obbligo morale, quando si e 
giornalisti indipendenti da 
tutto ma non daH'editore in-
dustriale e confindustriale. 
Ma allora, domandiamo alia 
TV e ai suoi dirigenti, an-
che socialist!, perche mette-
re in imbarazzo un cosi va-
loroso collega, costrinaendo-
lo ad arbitrare un inconlro-
sconixo fra un gruppo di 
sindacalisti e un gruppo di 
amici del suo industriale-
padrone? In questi casi, il 
dilemma e cornuto: o ne va 
di mezzo l'ogscttivita o ne 
va di mezzo lo stipendio 

Risposte 
« di classe »> 

01trech6 sulla Identifica
zione fra • eeonomia nazio 
nale» e Confindustria, in
fatti. il • moderatore » del 
dibattito si e prodotto su tin 
altro terreno I'on un cre
scendo imprcssionante i sin
dacati italiani sono s»ati da 
lui accusati del peggiure dei 
rcati: quello di dare ascol-
to alia voce della base che, 
per - definizione, 6 sempre 
• estremista ». E' stato fa-

i cile ai sindacalisti rispon-

dere (e sempre con una pa
zienza degna di elogioi che 
un sindacato che si rispetti 
fa proprio cosi: ascolta la 
voce della base. Ma a noi 
telespettatori e restata l'im-
prcssione netta che il mo
deratore fosse un po* scon-
tento, anche un po* amareg-
giato di queste risposte un 
po' troppo «di classe». E 
questa sua amarezza, pur non 
esprimendola verbalmente. il 
« moderatore » la comunica-
va a milioni di spettatori con 
tristi sorrisi. Come a dire: ve-
dete? Non c'e speranza. Que
sti ascoltano la base, danno 
retta agli operai, se ne fan-
no influenzare. Dove andre-
mo a finire con sindacati 
come questi, che tra le esi-
genze dell*« eeonomia nazio
nale > (per il suo significa-
to. vedi sopra) e J Consigli 
di fabhrica, scelgono sem
pre i secondi? 

Noi comprendiamo, Pama-
ra tristezza di Ottone. In ef-
fetti, ancora una volta e mal-
grado i suoi non Iodevoli 
sforzi, la trasmissione tele-
visiva sulla « spinta dell'au-
tunno • sta confermando 
una verita che, anche sen-
za aspettare la televisione, 
la maggioranza degli italia
ni aveva ormai capito. E cioe 
che non solo la identifica
zione fra eeonomia naziona
le e Confindustria e falsa 
ma che e vero, invece, che 
non pud parlarsi di eeono
mia nazionale se al centro 
dei suoi obiettivi non si po
ne il protagonista principale 
della vita nazionale. la clas
se operaia, i lavoratori. Fino 
ad ora le cose erano andate 
diversamente: ma con venti 
anni le Iolte e con l'autun-
no ir»fi9 le cose sono cam-
biate. E'. quindi se compren
diamo la tristezza di chi in 
tondo rimpiange i bei tem
pi in cui i sindacati lotta-
vano divisi. ricattati dai pa
droni, perseguitati in fabhri 
ca (sen*a che Ottone, ed al 
tri, si accorassero poi tanto 
per questi • estremismi ») 
non possiamo che invitare la 
borghesia a farsi il suo esa
me di maturita. 

Si scoprirebbe — e si e 
gia scoperto — che se c'e 

qualcosa di immature oggi 
nel nostro paese, questo non 
e la classe operaia, i giovani. 
i sindacati, ma la «contro-
parte • padronale. Bella ma
turita, per esempio, quella 
del dr. Costa, presidente del
la Confindustria durante 
1'autunno caldo, che fugge 
con la sua flotta da Geno
va, minacciando di trasfor-
mare le sue navi in rottami 
pur di non darla vinta ai 
lavoratori non piu «suoi». 

Altro che 
maturita! 

Bella maturita quella di 
Agnelli e Pirelli che in-

vestono i loro capitali al-
1'estero. Bella maturita quel
la di quegli industriali, noli, 
che finanziano apertamente 
stampa e squadracce fasci-
ste, foraggiano spregiudica-
Lamente qualsiasi iniziativa 
che, in qualche modo, possa 
tentare di scindere sindaca
ti e partiti operai. Bella ma
turity, poi, quella di certi 
gruppi dirigenti che parlano 
di violenza e poi 1'alimenta-
no, tollerando il neosquadri-
smo fascista, dovunque si 
produca, a Reggio Calabria, 
come a Roma, come a Mi-
lano. 

Altro che maturita! Qui 
siamo gia nel fradicio. E an
che di questo, con pazien
za e costanza la classe ope
raia italiana chiede conto a 
chi per « eeonomia naziona
le » continua a intendere 
quello che sempre ha inte-
so: massimo profitto per se 
con il massimo sforzo per 
gli operai. 

Per questi scopi, pochis-
simo nobili e pochissimo ma-
turi, il padronato italiano ha 
lottato e lotta, sacrificando 
tutti gli ideali eterni, com-
preso quello della democra-
zia Perch6 dunque prender-
sela tanto, lo chiediamo al 
mesto Ottone, se la spinta 
dell'autunno ha dimostrato 
che neU'esame generate di 
maturita chi e stato bocciato 
non sono stati.gli operai ma 
i padroni? 

Maurizio F«rrara 

La nuova sterlina sara suddivisa 
in 100 unita da un penny 

Rieducazione aritmetica di tutto 
un popolo attraverso TV e giornali 

II costo totale dell'operazione: 
125 milioni di sterline - Si modif icano 
calcolatrici, registrator! di cassa 
e macchine per la contabilita 

Chiuse 4 giorni le banche per 
i vecchi conti - Nessuna garanzia 
di controllo dei prezzi, mentre non 
si ferma Fondata inf lazionistica 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, gennaio. 

Fra quindici giorni gli in-
glesi dovianno abiluaisi a 
contare in d.cimali. Cambia 
la mone:a e la nuova sterli
na viene suddivis<i in 100 uni
ta da un penny. Sembra fa
cile. un giuoco d.i bambini. 
Ma quello che nel resto del-
l'Europa e un calcolo da pal-
lottoliere prescolastico. impli-
ca un vero e proprio corso 
di rieducazione mentale per 
chi e stato allevato in tut-
t'altrn sistema. II contabile. 
la massaia. il banchiere. 1'a-
Iunno o il commerciante de-
vono rifarsi un modo di pen-
sare. II mutamento va al di 
la delle tabelle comparate fra 
la vecchia e la nuova valuta. 
Per dirla con una frase alia 
moda. siamo di fronte alia 
« conversione > di una popo-
lazione intera. La data fati-
dica e stata soprannominata 
c D Day », ossia giorno della 
« Decimalizzazione ». In oc-
casioni come questa un tocco 
di patriottismo a buon mer-
cato non guasta. Cosi il mo
menta della « Decisione i 
richiama alia memoria il fa-
moso < D Day » della seconda 
guerra mondiale (6 giugno 
1944) quando gli eserciti al-
leati effettuarono il trionfale 
sbarco in Francia. 

L'attuale operazione e sta
ta preparata da oltre un anno 
con uno scrupolo efficienti-
stico da far invidia alia piu 
ostinata organizzazione mili-
tare. Tuttavia. ricordando il 
burrascoso passaggio decima
le deH'Australia di qualche 
anno fa. vi e chi si augura 
che Tesperienza inglese non 
sia altrettanto t Disastrosa ». 
Inline, con la prospettiva di 
un ulteriore rialzo dei prezzi. 
qualcuno ha equiparato il D 
a c Dewaluation >. vale a di
re una nuova < svalutazionc * 
introdotta alia chetichella, 
mentre il pubblico e distratto 
e confuso dagli insospettati 
ostacoli di un computo ele-
mentare. 

L'atmosfera si presta alle 
notazioni di colore e aspettia-
mo di vedere quanti sapranno 
ricordare, neH'aritmetica i-
stantanca del supermercato. 
a cosa corrisponda nel luci-
do conio di domani il vecchio 
e largo penny di logoro rame 
che era la dodicesima parte 
dello scellino. ossia la 240. 
parte di una sterlina che si 
poteva dividere contempora-
neamente per due e per tre. 
E che cosa dire dell'altra cu-
riosa moneta ottagonale di 
bronzo. del valore di tre pen-
nyes. destinata anch'essa a 
scomparire con rimpianto dei 
tradizionalisti. ma con gran-
d« gioia degli stranieri per i 
quali aveva sempre costitui-
to un dilemma pressoche in 
solubile? 

II lato pittoresco della vi-
cenda non riesce a nascon 
dere alcuni grossi problemi. 
I soldi del passato rimarran-
no in circolazione. accanto a 
quelli del futuro. per un pe-
riodo transitorio di un anno 
e mezzo. Le possibilita di 
equivoco. i ritardi o le con-
testazioni non mancheranno. 
Per attutire il colpo di una 
trasformazione che — si dice 
— rawicina di un passo I'ln-
ghilterTa al continente euro-
peo. e stato dato vita al piu 
massiccio programma nazio
nale di divulgazione e adde-
stramento. Bisogna essere 
ciechi e sordi per non aver 
recepito almeno una delle vo 
ci esplicative che in questi 
mesi hanno formato un gigan 
tesco coro di istruzioni. con
sign. avvertimenti. 

L'organismo ufficiale che 
sovrintende alia Decimalizza 
zione ha investito un milione 
e 250 mila sterline (quasi due 
miliardi di lire italiane) in 
una campagna pedagogica 
che si a\"vale quotidianamen 
te di enormi annunci sulla 
stampa. di corsi pratici alia 
TV. di materiale didattico nel 
le scuole e negli uffici e che 
prevede fra l'altro la distri-
buzione di un opuscolo gene-
rale in venti milioni di copie 
che (sciopero delle poste per-
mettendo) dovrebbe raggiun-

gere ogni famiglia inglese 
prima dell'ora X del 15 feb
braio. 

II costo totale del «D Day» 
e stato calcolato in ben 125 
milioni di sterline, ma le pre-
visioni possono rivelarsi in-
feriori alia realta. Per l'in-
dustria. il commercio e le 
banche. si e trattato di rinno-
vare macchine ed equipaggia-
mento oltre ad insegnare ai 
propri dipendenti la familia-
rita con la nuova moneta. La 
faccenda piu fastidiosa e rap-
presentata dai conti vecchio 
stile (in sterline. scellini e 
pence) che vanno «conver-
titi > alia maniera decimale. 
Un assegno di 12 sterline, 17 
scellini e 5 pence fra quindi
ci giorni diventa 12 sterline e 
87 pennies nuovi. Se U cliente 
ha im para to ia < lezione >, 
bene. Altrimenti tocca all'ad-
detto alio sportello vergare la 
cifra (in inchiostro rosso) so
pra le precedente formula-
zione ormai in disuso. 

C'e poi la questione degli 
strumenti. meecanici: in. In-
ghilterra esistono 480 mila 
calcolatrici, 440 mila registra-
tori di cassa e 75 mila mac
chine per la contabilita. Han
no dovuto essere modificati 
tutti. La gigantesca revisione 
che si e estesa dai piu grande 
emporio londinese alia botte-
ga del piu lontano villaggio 
scozzese, costera da sola oltre 
50 milioni di sterline. Le ban
che. dai canto Ioro, spende-
ranno 8 milioni: le 15 mila 

OGGI 

PER i Icttori che non 
lo sapessero, la cor-

sa delle rane e una gara 
popolare in uso nella bas-
sa padana e specialmente, 
crediamo, nel Ferrarese, 
dove le rane son molte, 
cordiali e salterine. II 
giuoco (parliamo di quel
lo con la « carriola », che 
e il piu apprezzalo) con-
siste in questo: i parted-
panti corrono spingendo 
ognuno la sua «carrio
la > nella quale c una 
rana. Ogni volta che la 
rana cccitata dai sobbal-
zi salta dalla « carriola », 
il concorrcnte deve fer-
marsi a raccoglierla, ri-
metterla nella * carriola » 
e riprendere la corsa. Chi 
riesce a far saltare me-
no la rana, chi la ripren-
de ptit alia svelta e cor-
re piii veloce, arriva pri
mo e vince la gara. 

Ora, se c'e un paese 
che pud dirst ferrarese, 
al mondo, questo paese 
e Porlomaggiore, grosso 
centro agricolo dove i co-
munisti sono in maggio
ranza, vivaci e combatti-
vi, lieti c fedeli, e dove 
tulta la popolazione, in 
generate, potrebbe persi-
no considerarsi felice, se 
non vi tenesse un discor-
so, ogni tanto, Von. Preti. 
Anche Vanno scorso, co-
m'e loro costume, i comu-
nisti di Portomaggiore 
hanno organizzalo il festi
val dell'* Unita » e tra i 
festeggiamenti che lo han
no rallegrato e stata ce-
lebrata anche una bellis-
sima corsa delle rane con 
carriola. Non sappiamo 
chi I'abbia vinta, ma sap
piamo che la gara, questa 
volta, ha avulo uno stra-
scico drammatico perche 
quando gift il gioco era 
stato goduto da tempo e 
il nome del vincitore ad-
diriltura dimenticato, t 
compagm Guido Boldnni 
e Olives Robusltm, di 
Portomaggiore, sono sta-
ti denunciati alia autori-
ta giudiziaria dall'Ente 
Nazionale per la Protezio-
ne degli Animali, sezione 
di Ferrara, «per avere 

I bambini di una scuola inglese Impegnatl ad apprendere le basi del sistema metrico decimale 

filiali in tutto il paese hanno 
distribuito 17 milioni di copie 
di un loro speciale pamphlet 
illustrate hanno tcnuto 14 
mila conferenze ad un pub
blico di GOO mila ascoltatori 
e, prima del «D Day», 
avranno trasferito nelle va-
rie localita periferiche un to
tale di quattro miliardi di 
monete: 30 mila tonnellate in 
pezzi da 50. 10, 5. 2. 1 e 
mezzo penny. Per chiudere 
1'esercizio e completare l*in-
casso degli assegni redatti 
alia vecchia maniera. le ban
che rimarranno chiuse quat
tro giorni, da giovedi 11 al 
lunedi successive 

A questo punto. mettendo 
da parte le curiosita stati-
stiche e gli umori della na-
zione. la domanda che ci si 
deve porre e: chi paghera 
per tutto questo? L'industria, 
il commercio e le banche han
no detto che si rifaranno dei 
costi solo gradualmente. gra-
zie alio snellimento delle lo
ro pratiche amministrative. 
Tutti hanno solennemente 
promesso che non scariche-
ranno l'onere sul consumato-
re. Tuttavia i dubbi rimango-
no e sono piu che fondati: i 
prezzi in decimali nascondono 
un arrotondamento assai sen
sible e — neppure a dirlo — 
I'approssimazione e sempre 
sulla cifra piu alta. Basti di
re che, ad un dispiegamento 
di mezzi cosi impressionante 
di quel « D Day > che. ancora 
una volta. dimostrera la ma

turita. l'ordine, il livello civi
le del sistema inglese, man-
ca l'elemento piii importante: 
il controllo dei prezzi. Nessun 
organismo ufficiale ha avuto 
1'incarico di sorvegliare co
me andranno le cose alia pro-
duzione e al consumo. II go-
verno ha deliberatamente o-
messo qualunque garanzia 
per il pubblico. A quelli che 
hanno protestato, si e in so-
stanza risposto che i prezzi 
vanno aumentando in ogni 
caso. e l'effetto della conver

sione in decimali rimarra co-
munque soffocato sotto l'at
tuale ondata inflazionistica. 
Non e solo nel taglio piu sot-
tile delle sue componenti de
cimali che la vecchia sterli
na — una volta orgoglio del-
l'impero — si alleggerira ul-
teriormente in un c D Day > 
che — come dice la propagan
da uFficiale — rendera T'ln-
ghilterra ancora piu * euro-
pea >. 

Antonio Bronda 

Marcuse: Angela Davis 

e estranea alia violenza 
NEW YORK. 30. 

Herbert Marcuse ha avuto pa
role di vivo elog:o per Angela 
Davis, la compagna americana 
che i razzisti vogliono processa-
re sotto 1'accusa di avere ucci-
so delle persnr.e in una spara-
tona in un>ula di tribunale. 

II noto filoaofo, intervistato al-
:a televisione. ha detto che la 
Davis e stata la migliore o 
una de.'t; migliori tra le sue 
a'.lieve, mollo biava anche co
me assister.tc. lion usava le le-
zior.i nr-r iarc propaganda, ma 
preseniava i fatli e li analiz-
/ava. D'r.Hra ya;te. desiderava 
agire anche in concreto. e non 

rcslare isolata nei mondo acca-
demico. 

« AngHa Da\ii voleva procla-
mare la verta la sua, la no
stra venta *. ali'esterno. Prote-
stava, dimo3t*s\a organizzava, 
e non mscondc\a la sue idee 
politiche?. (,<.niur.iiue. ha pio-
seguito Marcuse. era una delle 
persone tneno incjini alia vio-
>-rza n-ai conosciute. « La vio-
.'.•>nza la c.'rco.idava, la violenza 
fa parte dell'ingfcnaggio di que
sta societa. La =ua vita era mi-
nacciata come <iuella dei suoi 
fratelli negri. Eppure. non pos-
so conc2pire che abbia cospi-
rato o pa.'iecipdto ad atti di vio-
!rn?a. A\rei b.sogno di prove 
molto forti per poterlo credere >. 

Le rane di Portomaggiore 
organizzato, in occasione 
del Festival dell'« Unita. 
un gioco denominate "cor
sa delle rane" comportan-
te strazio e sevizie di 
animali (art 70 del Te-
sto unico di P.S.) e per 
avere adoperato animali 
in giuochi pubblici com-
portanti strazio e sevizie 
(art. 727 C. P. 3° com
ma) ». Naturalmente la 
« Protezione degli anima
li » aveva argomentato la 
sua denuncia con un mi-
nuzioso rapporto secon
do il quale i suoi agenti 
assicuravano di avere vi-
sto alcune rane sofferen-
ti di fratture alle zampe 
e una, la piu grave, gra-
vemente colpita alia spi
na dorsale, con pericolo, 
lo diciamo rabbrividendo, 
di paralisi. 

La notizia di questa 
azione giudiziaria c gia 
stata data dai giornali e 
se noi oggi la riesumia-
mo e sollanto per uno di 
quel fatti psichici che co-
inunemcnte si chiamano 
* associazwne di idee ». 
Dalle ultime statistiche 
in nostro possesso risul-
tava che gli infortuni sul 
lavoro erano, in Italia, un 
milione e mezzo ogni an
no, una disgrazia ogni sei 
secondi, un invalido ogni 
venti minuti, un morto 
ogni ora, ma l'altro gior
no e stata data notizia 
di dati ultimissimi raccol-
ti dall'INAIL per gli ope
rai dell'industria « in tut-
ta Italia e particolarmen-
te a Milano». Ebbcnc, 
questi dati dimostrano 
che git infortuni sul la
voro sono «in costante 
aumento ». Nella sola zo
na di Milano < i casi de
nunciati sono stati 135.765 
nel 1968 e 143 368 nel 
1969, con un aumento del 
5,6 per cento. Quanto ai 
casi mortali, ne sono sta
ll denunciati (parliamo 
sempre della sola Mila
no) 198 nel 1968 e 205 
nel 1969 L'aumento nsul-
ta del 3,5 per cento >. 
Ma le notizie, relative a 
questa materia, nguarda-
no anche la • preoccupan-
le diminuzwne del numc-
ro degli operai assicura-
ti: 854.435 nel 1968 • 

835.997 nel 1969. D'altra 
parte e invece aumentata 
la frequenza degli infor
tuni ogni mille operai as-
sicurati: 140,91 nel 1968 
e 146,61 nel 1969. I casi 
mortali sono risultati 0,13 
ogni mille operai nel 1968 
e 0,18 nel 1969, con un 
aumento del 38,4 per cen
to. Notevole anche l'in-
cremento degli infortuni 
con postumi permanenti: 
2.55 ogni mille operai nel 
1968 e 2,94 nel 1969. va
le a dire 15,2 per cen
to in piu ». 

Abbiamo parlato dianzi 
di < associazione di idee > 
c non abbiamo difficolta 
a riconoscere che si trat-
ta di una * associazione 
di idee > del tutto gratui-
ta, perche e chiaro che 
la c Protezione animali » 
non ha nulla a che fare 
con le disgrazie di cui 
possono restore vittime i 
lavoratori, e tuttavia noi 
non nusciamo a non pen-
sare alle rane di Porto
maggiore quando leggia-
mo le statistiche degli in
fortuni sul lavoro, perche 
I'attcnzionc, lo scrupolo, 
la puntigliosita della 
« Protezione animali », in 
s& onorande, sono il ri-
sultato del trepido amo-
re che i nostri borghesi, 
c in particolare le loro 
apprensive consorti, por-
tano alle bestie: dietro 
la c Protezione animali * 
(vogliamo npeterlo per
che non nascano equivo-
ci) istituzione benemcri-
ta e provvida, ci sono tut
ti gli uccellim, t cagnet-
ti, i gatti, le cocorite, per 
non parlare dei pnro son-
gue, delle mogli dei pa
droni e dei padroni stes-
si, e quando noi vediamo 
che qualcuno ha avuto la 
diligenza e Vattenzionc 
necessane per vedere al
cune rane con le zampi-
ne offese e una, m parti
colare, con la spina dor-
sale mal ridotta, non pos-
stamo non ricordare cue 
ogni venti minuti muore 
per mlorlunio sul lavoro 
un operaio, e non c'e nes
sun comilato di pie da
me che vada in corteo 
alia Confindustria a pre-
tendere le cure che la lo

ro pieta e riuscila, un 
giorno, a ottenere per gli 
animali. Perche non si 
mobilitano le proprieta-
rie di cani e di cardellini 
di tutta Italia e perche le 
signore dell'ANDE non si 
ritrovano piii spesso non 
solo per studiare la gram-
inatica, come sarebbe «r-
gente, ma anche per de-
nunciare le colpe dei lo
ro mariti industriali, che 
comprano la scodellina 
•alta apposta perche il 
cocker non si sporchi le 
orecchie mangiando, e poi 
lasciano che nelle loro 
fabbriche ogni sei secon
di un lavoratore cada fe-
rito? 

Ma non vogliamo la-
sciarvi piu. a lungo in pe-
na sulla sorte dei denun
ciati di Portomaggiore. 
Non li hanno ammanetta-
ti, questo no, ma sono 
comparsi un bcl giorno 
davanti al giudice. Si 
trattava di comunisti, il 
fatto era accaduto duran
te un festival dell'* Uni
ta », in una occasione nel
la quale, com'e d'uso, i 
comunisti, normalmente 
assetati di sangue, sfoga-
no la loro proverbiale fe-
rocia. Questa volta aveva-
no fatto cadere dalle 
« carriole » delle rane, ma 
chi pud piu fidarsi ad an-
dare in « carriola > con 
gente come questa? Ce 
stato dunque il processo, 
ed e risultato che « il fat
to non sussiste » perche la 
data indicata dagli agen
ti della « Protezione ani
mali * come quella del 
faltaccio era una data del 
tutto diversa da quella in 
cui era stato celcbrato il 
festival comunista, e 
quanto alle rane i testi-
mom si sono conlraddet-
ti. Le rane, insomma, so
no perfettamente in gam-
ba e una, quella che va 
curva, non e per una fe-
rita alia spina dorsale, 
ma e perche, essendo so-
cialdemocratica, cerca di 
non farsi vedere. 

Tutte le altre rane del 
Ferrarese stanno benisst-
mo e, a nostro mezzo, rin-
graziano per Vinteressa-
mento. 

Ferttbraccte 


