
iff -

PAG. 3 / a t t u a l i t a r U n i t A / martedi 19 febbraio 1963 

Dopoil 
' V v - i 

CAMPANIA 

Cento 
miliardi 
di danni 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 18. 

Nove morti, diecinc di fe-
riti, centinaia di senza telto, 
case dis t rut te , s t rade intei-
rotte, fiumi e canah s t i au -
pati , idrovore rotte, campa
gne allagate, miliardi di dan
n i : questo ne l l e zone alte 
della Campania dopo due 
giorni di pioggia. L'acqua ha 
trovato le montagne senza 
boschi, col terreno friabile e 
paesi p n v i di fogne: ed ha 
seminato la distruzione. in 
una rovina di frane e smot-
tamenti , precipitandosi a val-
le. Le zone piu colpite iono 
nel le province di Napoli, Sa
lerno e Avellino. 

Sopra Gragnano, tra le ma-
eerie della casa distrut ta da 
una frana a «Micciano>, 
questa notte, e stato trovato 
il cadaverino del piccolo Fi-
lippo Cuomo di due anni. 
ucciso all 'alba di leri assie-
me al padre Antonio; alia 
madre Concetta Guidone, e 
alia sorellina Anna, di quat-
t ro mesi. Stamat t ina si sono 
svolte le esequie. per le stra-
de del paese ancora invase 
dal fango. Nell 'abitato si so
no verificati altri dieci crolli: 
150 famiglie sono senza casa. 
A Valforte 15 abitazioni sono 
state sgombrate. 

A Tramont i . in provincia 
di Salerno, un'al tra frana ha 
dis trut to una casa seppellen-
do due fratelli: Aldo. di quin-
dici anni, e Gelsomina Fran-
cese, di diciotto anni. Il ra-
gazzo e rimasto ucciso sul 
colpo, la sorella — estrat ta 
dalle macerie in gravissimo 
stato — e stata t rasportata in 
elicottero all 'ospedale Mag-
giore di Salerno. 

A Cava dei Tirreni , nella 
frazione Cappuccini, una ma
dre di 54 anni, Angela De Bo
nis. e il figlio Alfredo Vitale. 
di 13 anni . to raavano da una 
festa di nozze, quando un 
terrapieno e crollato seppel-
lendoli. Sono stati estrat t i ca-
daveri poco tempo dopo. 

A Caste l lammare di Sta-
bia. nella zona di Monte Per-
tica, un uomo di t ren tadue 
anni , Catello Sorrentino, e 
stato ghermito dal fiume Sar-
no in piena. Nessuno ha po-
tuto soccorrerlo. In citta e 
giunta in giornata una eolon-

• na di vigili del fuoco di 
Roma. - - • 

In diecine di paesi si vivo-
no ore di tragedia, con gli 
abi tant i di stabili pericolan-
ti accampati sulle s t rade e 
nei locali pubblici. Nelle pro
vince di Napoli e di Salerno 
i centri piu colniti sono quel-
li sulle coste dei menti Lat-
tar i . dalla par te alta di Ca
ste l lammare , a Gragnann. 
Let tere . Pimonte. . Agerola. 
San Lorenzo. Fuscoli, Orssi-
no, Corbara, Casola di Na
poli, Capile, Aurano. Castel-
lo.Franche. Tralia. S. Anto
nio Abate, S. Maria la Ca-
ri ta . 

Questa mat t ina . una frana 
ha bloccato per molte ore il 

ti>» 

NAPOLI — Antonio Cuo
mo e la moglie Concetta 
Guidone ncriti nel crollo 
di Gragnano. 

traffico della ferrovia Cir-
cumvesuviana, all 'altezza di 
Castel lammaie. 

L 'autost iada Napoli-Saler-
no (di reeentissima inaugu-
razione) e rimasta mterrot ta 
all 'altezza di Cava dei Tir
reni. In provincia di Salerno 
sono allagate le campagne 
nella piana del Sele, dove la 
ldiovoia dell 'Ente di bonifi-
ca e andata in rovina provo-
cando danni enoimi, a Val-
lo di Diana (col fiume Da-
najjio che ha rotto gli ar
gini coprendo circa mille et-
tari di terreno) e nel Cilen-
to. Nell 'Irpinia il fiume Sa-
bato e s t rar ipato per la lun-
ghezza di dieci ohilometri in-
vadendo le piantagioni che 
vanno da Piano d 'Ardine ad 
Arcella, a Serra di Pratola, 
fino al bacino mine rano t.o 
stesso fiume — che taglia in 
due il comune di Atnpa lda 
— ha raggiunto l'arco del-
1'unico ponte in ferio, minac-
ciando di travolgerlo. I paesi 
che si avvinghiano sulle co-
-te montuose del Beneventa-
no — scivolando di anno in 
anno in una rovina indicibile 
— stanno vivendo ore dram-
matiche. Molte le case crol-
late e le s t rade sprofondate. 

Dopo la gelata dei giorni 
scorsi, quel poco di coltiva-
zione che rimaneva — in 
queste zone — e stato porta-
to via dal fango e dalle fra
ne. Ad Albanella. nel Sannio 
e caduto un pqstorello. Il stio 
corpo non e stato sneora tro
vato. A Montefalcone Valfor
te una frana ha travolto 
quindici abitazioni. Una don
na e rimasta gravemente fe-
rita. A Grottolelle. per il 
crollo di una casa, sette fa
miglie sono state costret te a 
cercare ospitalita presso al-
cuni conoscenti. 

Dai primi accertamenti ri-
sultano cento miliardi di dan
ni: un colpo durissimo per 
l 'intera economia della re-
gione. Un dramma che pote-
va essere evitato, se in que-
?ti anni governo. Cassa del 
Mezzogiorno, Enti di riforma 
e consorzj di bonifica aves-
>ero condotto una politica 
piu seria. Il rimboschimento 
della fascia montana. affida-
to a iniziative sporadiche ed 
elettoralistiche. e stato un 
fallimento clamoroso. E ora 
la terra scivola a valle come 
sabbia fra lp dita di un bim
bo. La trasformazione delle 
colture non e stata in alctin 
modo orientata e agevolata 
dagli organi responsabili, 
portando ad un ulteriore de-
pauperamento del patrimo-
nio agricolo e zootecnico. Le 
idrovore, i canali . i fiumi 
non sono stati arginat i . con-
trollati . imbrigliat i : le vasche 
non venivano espurgate e 
°figi giustamente i contadini 
del Salerni tano intendono ri-
valersi nei confronti del con-
sorzio di bonifica (preposto 
a questi compiti) per il ri?ar-
cimento dei danni alle cam-
nagne. Cio nel ment re chie-
dono al governo interventi 
^traordinari . sgravi fiscali e 
finanziamenti sulla base del
la legge 769. 

I piani di r innovamento 
urbanistico. di sviluppo della 
edilizia e dei servizi civili so
no rimasti sulla car ta : e i 
paesi — grigi e cadentj — ce-
•Jono alle intemperie . 

In questa situazione ogni 
calamita na tura le diventa. 
nella Campania e in tut to il 
Mezzogiorno. *una tragedia 
con consegiienze gravissime. 

II governo interviene ;em-
pre quando e troppo tardi . 
con misure che hanno il sa-
pore di macabra demagogia. 

Il ministro dei Lavori Pub-
hlici e giunto a Gragnano 
eiusto in tempo per a>si*tere 
alle eseouie dei qua t t ro mor
ti di « Micciano >. II senatorc 
Gava. notabile della zona, ha 
inviato un telegramma al sin-
daco affermando di < aver di. 
sposto l'invio di ca*>e prefab-
b r i c a t e * : ed e chiaramente 
una bat tu ta elettoralistica d' 
pe«simo gusto. 

L'on. • Paolo - Bonomi." ieri 
matt ina. ment re i contadini 
vaeavano disperati per le 
campagne' con il raccolto di-
s tn i t to e gli animali affa-
mati. ha par la to al teatro 
Verdi di Salerno solo per po-
lemiVzare coi comunisti . sen
za per al tro rispondere alle 
precipe accuse che gli ven-
gono mosse. 

Questo 6 tut to ouanto san-
no fare i pubblici poteri e 
o]\ pomini dot pnvemn di 
frante al grande disastro. 

Andrea Geremicca 
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La morte di Rina Picolato 

UMBRIA 

II Tevere 
devasta 
i raccolti 

CERVETERI 

Verranno a Roma 

dalla gelata 

* ŵ «*fc» s ^ \ r r i T t V ? ' -Art--*' 

MARSCIANO — In al to : la s t rada priitcipale del Cerro e la campagna circostante 
dopo l 'alluvione del Tevere ; in basso: i campi della piana del Tevere ridott i a pan-
tani viscosi dopo l 'alluvione - (Telefoto) 

Dal nostro inviato 
MARSCIANO, 18 

Come e'era da aspettarsi. ci siamo di 
nuovo: il Tevere, il Chiascio e il Nesto-
re suno usciti dagli argini, per la seconda 
volta in questa stagione, e hanno invaso 
le campagne circostanti. 

I canali di scolo sono di nuovo gonft 
e corrono veloci verso i letti dei fiumi. La 
situazione appare allarmante. 11 gelo e la 
neve hanno gin avuto intanto le loro ri-
percussioni sul carovita: il prezzo della 
verdura e della frutta e andato alle stel-
le; il costo della legna si aggira intorno 
alle 1400-1500 al qiiintale. E ora e addi-
riltura in pericolo il raccolto dell'anno 
prossimo, il raccolto cioe delle terre co-
nosciute come le piit ncche delta provin
cia dt Perugia: la zona delta media Valle 
del Terere, a partire da Deruta e fino a 
Marsciano e Todi. 

Siamo stati a visitarc le campagne vi-
cino a Marsciano, insicme col scnatore 
Bruno Simonucci e i compagni della se-
zione. Lo spettacolo e impressionante. 
Dopo due violenti « lavagqi >. i campi 
sono ridotfi a spianate di langhigha ri-
schiosa. Sono state cancellate le scmine 
del grano: nei pratt. che da queste parti 
sono ricchissimi. sono rimasti pochi squal~ 
lidi fili d'erba Circa quattromila ettari 
di buona, fertile terra tavorata, arata. 
seminata, sono ridotti a palude. 

In un punto, tra Marsciano e Fralta 
Todina. il Tevere ha forzato gli argini, 
allagnndn le campagne. Poi, descresciuta 
la piena, il fiume ha ahhandonato tf snu 
antico lelto c ha formato un nuovo lelto, 
ricoprendo i terreni coltivati • 

I mczzadn dt queste parti — penfc pa-
ziente, che conosce bene gli umori del 
Tevere — Imnno i nervi a pezzi: dichia-
rano che non possona sopportpre piu lo 
scempio — ed c cosa di ogni anno — del
le loro fatiche. delle sernme, dei prati, 
senza che nessuno interi cnga Qnest'an-
nor la violcnza delta piena del fiume e 
stata tale che di frequente ha rotto le 
parcti e gli argini costrmti dai contadini 
intorno alle ate. ai pollai. I.e acquc ti-
macciosc hanno invaso i piani-tcrra delle 
case. 

Cost, anchc per questa via si ha una 
nuova spinta alia crisi agncala umbra c 
alia fuga dalla terra. Ormai, in tutti c 

chiara Videa che questi danni, irrepara-
bili, avrebbero potuto essere evitati, o 
magari circoscritti. se i grossi proprie-
tari, invece di portare avanti Vazione di 
rapinn delle risorse agricole della zona, 
avessero speso una parte dei loro utili 
per la sistemazione dei terreni c per la 
custodia, degli scoli e dei canali. E, so-
prfltutto. se il governo. nella destinazione 
delle somme per il Piano Verde e per la 
sistemazione dei fiumi e dei corsi d'ac-
qua, si fosse ricordato della nostra pro
vincia. , -

Due notizie. intanto hanno • sollevaiu 
profonda indignazione ncll'opinione pub-
blica. La prima riguarda il ministro dei 
Lavori pubblici. Sullo, il quale, in una 
recente risposta alia interrogazionc, ri-
voltagli alia Camera da un parlamenlarc 
perugino, ha consideralo i terreni del 
tondo valle del Tevere. in provincia di 
Perugia, come il naturale bacino di 
cspansione alle inondazioni del Tererv, 
per salvare Roma dalle alluvioni La se
conda e quelta che, net piano di destina
zione dei fondi della legge specialc per 
la sistemazione dei grandi fiumi, la pro
vincia di Perugia e stata completamenle 
ignorata. Gli amministratori comunalt. i 
diripenfi politici e smdacali sono conrinti 
che I'unica strada per risolvere definiti-
vamente il caiamitoso problema delle al-
iurioni non e quella di aspettare che 
smetta di piovere, ma di iniziare una lot-
ta per costringcre il governo e i grossi 
proprictari a crcare le opcre necessarie n 
conlenere e imbrigliare le acquc. 

II compagno Renalo Soccoltni, sinda-
co di Marsciano. ha annuncialo la conro-
corioMe di una assise di Enti e popola-
zzoni. per discuterc il problema e pren-
derc iniziative unitaric. La Federmczza-
dri ha deciso di lenere. per il cinque 
mnr20 prossimo. una serie di qrandi ma-
r.ifestazioni in tutta la zona alluvionata. 
per chiedere il risarcimento dei danni e 
la pronta atluazionc dei lavori di argma-
mento del Tevere e degli altri corsi. II 
comilato di zona del PCI, di Marsciano. 
infine, si e fatto promotore della costitu-
zione di un comitato di alluvionati. che 
avrri il comptto di raccoglicrc firme in 
calce a una pctizionc da prescntare al 
governo *• , 

. Ludovico Maschiella 

Dal nostro inviato 
CERVETERI, 18 

Gli assegnatari e i colti-
vatori di tet t i della < zona del 
catciofo > sono esasperati per 
la perdita del raccolto « Ver-
remo tutti a Roma, sotto le 
finestre del ministro Rumor 
e faremo tanto chiasso che 
ci dovranno sentire >, bi gri-
dava ieri matt ina all 'assem-
blea •- indetta dal comitato 
cittadino. In sala e'erano tut 
ti i contadini, sul palco i 
rappresentant i della intera 
popolazione: dal sindaco co 
munista Francesco Alfani al 
segretario della DC. Alfon-
si. A Roma vogliono veni
re, per una marcia fino al 
ministero deH'Agriccltura. 
anche quelli di Taiquinia , di 
Montalto. del Grossetano. 

Vogliono farsi sentire. Sul 
palco del « Vittoria >. :m ci
nema dove si paga ancora 
80 lire per spettacolo, ab-
biamo sentito sciorinare una 
storia che ha come protago-
nisti alti burocrat i . dirigen-
ti d .c , uomini di governo 
che le posizioni di ooiere 
hanno reso ciechi e sordi al 
d ramma umano di una po
polazione a cui t re giorni 
di gelata hanno portato via 
1'80 per cento del reddito. 

La delegazione del comi
tato cittadino e stata rice-
vuta dall 'avv. Morlino, mem
bra della direzione d.c. e 
presidente dell 'Ente Marem-
ma. Sorrisi e cordialita a ncn 
finire, ma solo un impegno 
generico a sospendere il pa-
gamento delle cambiali e del
la rata-terra, un debito che 
molti assegnatari non avreb
bero potuto pagare ugual -
mente. L 'Ente Maremma non 
dara contributi . Assistera al-
meno gli assegnatari nella 
rivendicazione dell ' indenniz-
no? Nessun funzionario si e 
ancora visto sui poderi, e 
arr ivato soltanto un man i 
festo che invita a conferire 
i carciofi. Potenza della bu-
rocrazia! non si sono nem-
meno accorti che di carcio
fi, quest 'anno. non e rimasto 
nemmeno il fogliame 

Da Morlino a " Signorello, 
presidente d.c. della Provin
cia di Roma. E* stato deci
so lo s tanziamento di 10 mi-
lioni per avviare la s is te
mazione di due s t rade di 
campagna per le quali oc-
corrono 40 milioni. Un in-
tervento che la Provincia do-
veva fare ugualmente (e 
suo compito) e nient 'nl tro. 

Ma si sono accorti che nel 
solo comune di Cerveteri si 
lamenta una perdita di 1500 
milioni? Lasciamo andare la 
parte dei grandi p ropne ta r i 
(pot ranno rifarsi al prossi
mo raccolto) ma alcune cen
tinaia di milioni sono s ta te 
perdute dai contadini. da fa-
miglie che gia prima si tro 
vavano indebitate (398 mi
lioni solo con I'Ente Marem
ma) e in miseria. Al mini
stero dell 'Agricoltura un di
re t to re generate, il dot tor 
Gigante, ha osato affermare 
che c loro non sapevano» 
Si e sapunto poi. dall 'Ispet 
torato agrar io provinciale. 
che ment re cosi parlava il 
dott. Gigante teneva nel cas-
setto una relazione inviata 
da pubblici funzionari in cui 
e esposta la real ta-cosi co-
m'e: 1*80 per cento del rac 
colto dei carciofi i rr imedia-
bilmente perdu to, per que
st 'anno, a cominciare dalla 
produzione primaticcia che 
e quella che rende di piu. 

Il ministero fa da r-ordo 
per impedire. o l imitare, gli 
indennizzi in base alia leg
ge 739. Dopo avere respinto 
in Par lamento la richiesta 
comunista •- di indennizzo 
s t raordinar io con la scusa 
che e'e la legge 739 (pero 
regolarmente scoperta di fi-
nanziamento) , ora si nicchia 
a fare I 'accertamento che 
provoca lo «sca t lo» della 
legge la quale en tra in fun-
zione quando la perdita del 
raccolto supera il 40%. 

Inutile dire che contadini 
e popolazione si ba t te ranno 
fino in fondo; per molti e 
una condizione di sopravvi-
venza sul podere. Ma la que-
stione non • finisce nell 'in-
dcnni7zo. il problema vero e 
quello di ist i tuire una for
ma di assicurazione genera-
le dei contadini contro ' le 
calamita natural i . In sei an
ni il raccolto di carciofi e 
gia andato perdu to due vol
te. Garant i re i lavoratori 
della terra , cosi come ha 
lichiesto 1'Alleanza contadi-
na. non e un « r e g a l o » — 
come si ccrca di far passare 
oggi 1'indennizzo — ma una 
condizione perchfe nelle cam
pagne si possa vivere e mi-
gliorare. 

r. s. 

Unacombattente 
• - <• < • ' ' • • ' , t * ! . * '- " * • 

pet I'emancipaiione 
e il socialismo 

Da dirigente delle sartine torinesi a delegafa al terzo 
congresso dell' Internazionale comunista - La sua opera 
nella CGIL alia testa delle lotte per la parita salariale 

e in difesa delle lavoranti a domicilio 

La compagna Rina Picolato 
duran te un comizio. 

Con la compagna Rina 
Picolato scompare una nobi-
lissima figura di donna co
munista e di dirigente del 
movimento sindacale italia 
no. II suo nome resta legato 
all'ingrcsso delle masse fem-
minili italiane nella lolta 
per iemancipazione. Nata a 
Torino il 0 maggio del 1900, 
Rina Picolato entra giova 
nisstma in un laboratono 'It 
sartoria: sard quella la sun 
prima palestra di lotte in di
fesa delle lavoratrici Riev-y 
cando quello sewpcro delle 
sartine torinesi nel 1919 la 
compagna Picolato recente 
mentc scriveva: « Gli operni 
metallurgies chimici e tes-
sili che erano soliti frequcn 
tare alia sera la Camera del 
Lavoro videro per la primi 
volta entrare gruppi di gio 
vani ed cleganti ragazze »« 
cappellino che si recavano 
al sindacato del vestiarw 
(cosi si chiamava allora il 
sindacato abbigliamento) n 
dire che volevano paghe piu 
alte ed orari piu corti. Nes-
suna di loro era iscritta al-
V organizzazione sindacale; 
qualcuna incomincio quella 
sera stessa a prendere la tes
sera e pochi giorni dopo im-
zio Vagitazione ». 

" A diciotto anni Rina Pico
lato era gia iscritta al Par-
tito socialista ed era una del
le piit attive militanti del 
movimento operaio torinese 
Nel 1921 ader'i al Partito co
munista all'atto della sua 
fondazionc ed entro a fur 
parte della commissione sin
dacale nazionale del partito. 
Partecipo poi, come delcgn-
ta al terzo congresso dell'ln-
ternazionale comunista che 
si tenne a Mosca. In quegti 
anni fu vice-segretario della 
sezione comunista torinese 

Durante il periodo fascists 
la compagna Picolato, mal-
grado persecuzioni e arresti, 
fu una delle dirigenti della 
azione di solidarieta svolta 
dal Soccorso Rosso verso » 
militanti antifascisti corce-
rati e le loro famiglie: nello 
stesso tempo non smise di 
continuare ad occuparsi di 

Ieri notte a Torino 

E' morto 
Beppe 

Fenoglio 
Era Tautore dei «Ventitre giorni 

della citta di Alba » 

- Dal nostro inviato -
. , ALBA, 18 

Lo scri t tore Beppe Feno
glio e morto questa not te a 
Torino presso l 'ospedale del
le Molinette, dove e ra sta
to ricoverato per t un male 
inguaribile. 

Beppe Fenoglio era nato 
ad Alba, in provincia di Cu-
neo, quarantun anni fa (It 
avrebbe compiuti proprio il 
prima marzo prossimo) e 
nella citta delle Langhe era 
sempre vissuto, a parte il 
periodo della guerra e della 
lotta partigiana, cui aveva 
partecipato attivamente. 

Ad Alba, • Fenoglio lavo-
rava presso una nota casa 
vinirola piemonlese, come 
dirigente del settore espor-
tazioni. Si definiva « scritto
re appartato » e < dilettante. 
non professionista», ma si 
era conquistato ormai un suo 
posto preciso nella narrati-
ca italiana contemporanea. 
Dopo aver esordito nel 1952 

con I vent i t re giorni della 
citta di Alba, una raccolta di 
cronache di vita partigiana, 
Fenoglio era venulo pubbli-
cando La Malora " (1954) e 
Primavera di bellezza (1959), 
forse I'opera piu matura che 
di lui conosciamo. 

. La vicenda di questo ro~ 
manzo, largamente autobio-
qrafico. inizia in pieno fasci-
smo e si conclude con Vepo-
pea delle bandc partiffianc. 
La sua originalita deriva so-
prattutto dall'aver posto al 
centra delta vicenda un gio-
vane studioso di lingua in-
glese, innamorato delta ci-
viltA ' anglo-sassone; clze i l 

compagni di scuola hanno 
soprannominato « Johnny ». 
Dopo essere stato una specie 
di leader antifascista al li-
ceo, * Johnny* passa attra-
verso Vesperienza * della ca-
serma e della guerra, e tutto 
osserva ed interpreta con un 
atteggiamento sottilmente 
ironico che confina con la 
amarezza, cogliendo nitida-
mente gli aspetti pagliacce-
schi e criminali del fascismo. 
e quelli tragici e grolteschi 
dell'esercito italiano di al
lora. 

E\ questa prima parte, la 
piit felice, perche e imposta-
ta soprattutto sul contrasto 
tra il giovane intellcttuale 
antifascista «all' inglese» e 
le vicende che lo circonda-
no. c Johnny > finisce per 
farsi partiqiano. ed anchc 
questa seconda parte, dopo 
un inizio un po* lento e in-
certo. ha pnaine di notevole 
drammaticita. 

Beppe Fenoglio fu scrit
tore sinccro e schiro. 11 suo 
mondo narrativo. fu limitato 
ma autcntico. 

Eqli rimase in sostanzn le
gato alia c stanione delta 
cronaca *. a quella tettcratu-
ra memorialistica che carat-
terizzd Vimmediato dono-
querra, ma rinsci a portare 
ananti il suo discorso con 
anstn c cultura. Recentemcn-
te Fenoalio stava lavorando 
ad un romanzo * amhipntatn 
in P'temontc, nclt'atatc de1 

1944 » (come dichiarara enti 
stesso femno fa): un'altra 
onrrn isrtirata alte sue rsnr-
rienze di guerra c di Resi-
<itenza. 

g. c. f. 

qiicsfioni sindncalt pur nelle 
dure condizioni dell'illcgali-
ta. Quando nel Nord divam-
pa la lotta partigiana Rina 
Picolato e nei pnsti di mas-
sima rcsponsabilita: il Par
tito la nomina responsabile 
delVattivita clandestina in 
direzione delle masse fern-
miniti ed e lei una delle fon-
datrici di quci < Gruppi di 
difesa della donna * che *i 
aflifinrarono ai reparti di 
combattenti contro i fascisli 
c ? nnzjs/i. Collabord attiva
mente con il Camando gene-
rale dei Volnntari della Li
beria svolgendo missioni pe-
ricolosissime per assicurare 
i contatti tra il centra di 
direzione politica e le forma-
zioni partigiane In questo 
periodo Rina Picolato era 
anche direttrice di Noi don-
ne clandestino. 

Dopo la Liberazione la 
compagna Picolato venne 
nominata respimsabile della 
commissinyie femminile del 
Comitato centrale del PCt. 
Fu consultrice nazionale e 
venne eletta nel Comitato 
centrale del partito dal V° 
congresso, poi riconfermata 
dal VI congresso. Dal VII 
airVIII congresso del PCI e 
stala membro della Commis
sione centrale di contralto °. 
dal IX congresso venne elet
ta nel Collegia centrale dei 
sindaci. 

Le lavoratrici italiane co-
nobbero la sua instancabile 
attivita di dirigente negli 
anni della costruzione di una 
grande organizzazione sinda
cale unitaria Entro a far 
parte dell * Esecutivo della 
CGIL nel 1947 rimanendovi' 
fino al 1960; da allora fino'' 
alia morte e stata membro 
del Consiglio direttivo della , 
Confederazione, dirigendone 
fino a poco tempo fa la com
missione femminile. Solo 
quando il suo precario sta
to di salute non le permette-
va piii incarichi troppo one-
rosi lascio quella responsabi-
lita, ma non I'attivita sinda
cale, continuando la sua ope
ra nella commissione quadri 
e scuole della CGIL. 

Sono questi gli anni che 
videro la compagna Picola- , 
to^ impegnata a guidare ta 
azione per I'inscrimento del- ^ 
le masse femminili nelle lot
te del lavoro e nell'attivita „ 
dei sindacati. La conquista 
da parte delle donne di un 
posto nuovo, sia nella pro
duzione quanto nei posti di 
direzione dei sindacati. im
pegno le sue migliori ener-
gie e le sue doti di educatri-
ce. Grandi campagne e lot
te sostenute dalla CGIL alta ' 
testa delb* lavoratrici sono 
legate al nome e all'attivita 
di Rina Picolato. Cosi fu per 
le questioni della previden-
za e delta tutela delta ma-
lernita, cosi per la lotta per 
la parita salariale. 

Ma non v'e dubbio che la , 
battaglia che piii Vappassio-
no e nella quale diede uno 
dei suoi migliori contributi 
fu quella in difesa delle la
voranti a domicilio, di quel
la grande massa di donne in 
grande parte costituita da • 
sarte e da confezioniste alle 
quali Rina si scntiva sempre . 
legata come facente parte di • 
quella categoria. Lo studio 
delle condizioni nuove di la
voro: la denuncia dello sfrut- ' 
tamento delle donne che ti 
casa lavorano per privati 
imprenditori, spesso per 
grandi ditte; la determina-
zionc di obiettivi sempre piii 
avanzati ed infine la conqui
sta del contralto di lavoro e, 
per la prima volta, del di- ' 
ritto alia previdenza e alia 
assistenza: queste furono al-
trcttantc tappc dell'opera 
della compagna Rina Pico
lato per Vaffermazione dei 
di'itti delle lavoranti a do
micilio. 

Rina Picolato concludeoa 
quel suo scritto rievocativo 
delta lontana lotta delle la
voratrici deirabbigliamcnto, , 
che abbiamo citato all'inizio, 
con queste parole: * Lo acio-
vero delle sartine torinesi 
del 1919 c quello delle eon-
tczionistc in serie del 1962. 
pur essendo motto diversi . 
tra di loro, hanno in se, co
me tutte le agilazioni c tc 
lotte di massa e di classc, ' 
delle cose che si assomiglia-
no: volonta, allora come 
adesso. di migliorare il te- -
nore di vita, csigenza e vo- " 
lonlri delle donne di sentir-
si libere e non schiave nel 
luago di lavoro*. Di questi'" 
sentimenti nmani e politic! 
Kino Picolato fu una dcllm '< 
mrpliori i n t e r p r e t lasciando ' 
al Partito, al sindacato uni-
tario c a tutti i lavoratori 
un indimcnticabilt ttempio. 
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