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Fallimento dc nelle campagne 

Credit! 
a un contadino 

ogni dieci 
La Cassa del Mezzogiorno eonsiglia le coope

rative ad unirsi agli industriali 
Solo un contadino su dieci 

h a avuto la possibil i ta nel 
qu inquennio 1957-61 di o t -
tonere da banche, istituti di 
credito ed enti pubblici un 
piccolo aiuto finanziario per 
migl iorare la sua attrezza-
tura e le colt ivazioni . Q u e 
sto dice la statist ica, a g g i u n -
gendo che la s o m m a che po -
trebbe ot tenere questo die
ci per cento dei contadini 
var ierebbe dal le 200 mila l i 
re in media nel Sud a l le 830 
mi la lire che cost i tuisce la 
m e d i a del le operazioni fatte 
ne l l e regioni settentrional i . 
Ma la statistica del credito e 
come quel la dei poll i: se tu 
digiuni e il tuo v ic ino di ca-
sa mangia due poll i , la s tat i 
s t ica dice che ave te m a n g i a -
to un polio c iascuno. S e il ca -
pitalista fa dieci operazioni 
di credito in un anno, vuol 
dire che altri n o v e contadini 
n o n possono f a m e alcuna. 

Con tutto cio, uno dei ri-
tornel l i della D C ( R u m o r e 
Bonomi in particolare: ma 

Continua intanto 

la lotta unitaria 

Italcable: 
successo 

CGIL in C I . 
I ? servizi dett'Italcable sono 

rimasti anche ieri praticamen-
te paralizzati. I telegrammi 
vengono accettati dai pochi uf-
fici ove sono stati concmtrati 
i crumiri (non piu del 10 per 
cento del personate) ma gli 
stessi dispacci o non partono o 
vengono incanalati col traffico 
statale. Questo e l'effetto degli 
scioperi che i sindacati hanno 
proclamato unitarinmente e che 
riscuotono 1'adesione della 
quasi totality del personale. de-
ciso a battersi con grande 
energia per conquistare la ri-
duzione dell'orario di lavoro a 
36 OTe settimanaii. 

L'ostinatezza dell'pzienda nei 
confronti delle richieste dei 
lavoratori e le . gravi conse-
guenze che cio comporta ri-
propone una questione essen-
ziale: per quanto tempo un 
servizio cosl delicato conti
n u e d ad essere esercitato da 
una societa privnta? L'ltalca-
ble, incurante delle partico-
lari responsabilita che le sono 
state affidate. si e in effetti 
posta in prima fila nel fronte 
padronale. seguendo le diret-
tive della Confindustria: anche 
per questo il problema della 
unificazione. sotto gest'one pub-
blica. di tutti i cervizi di te-
iecomunicazioni si rende sem-
pre piu urgente. 

Sono stati, intanto. resi noti 
I risultati delle votazioni della 
Commissione interna centrale 
La CGIL ha riportato un 
grande successo passando tra 
gli impiegati da 240 voti. pari 
al 49.3% a 341 voti. pari al 
57,2%; la CISL ha riportato 
il 25.9% dei voti (nelle pas-
sate elezioni aveva il 27.8%) 
Nel piccolo nucleo operaio di 
questa azienda la CGIL e pis-
sata dal 57.1% al 59.4% dei 
voti (in cifra assoluta da 60 
a 70 suffragi). 

Intimidazioni 
antioperaie 
alia Zecca 

Gravi intimidazioni sono 
state tentate ieri dal diretto-
re della Zecca, dottor Ber-
ruti, contro i lavoratori in . 
lotta per il potenziamento 
dell'azienda statale e per un 
miglioramento del trattamen-
to economico. 
• II direttore della - Zecca 

ha minacciato operai e tecni-
ci perche quest i si erano 
riuniti in assemblea in un lo
cale messo a disposizione 
da un partito democrat ico; 
il funzionario. dimostrando 
scarso senso deirumorismo. 
ha addirittura affermato che 
la prossima volta si rivol-
gera alia... questura. La se-
greteria del sindacato pro-
vinciale di categoria e la Fe-
derazione provinciale degli 
statali hanno vivamente pro-
testato contro questo intolle-
rabile atteggiamento e hanno 
emesso un comunicato per 
sollecitare l'immediato in-

1 tervento del ministro del Te-
soro 

I lavoratori hanno parteci-
pato compatti alio sciopero 
di ieri La ripresa della lotta 
e venuta dopo un lungo pe-
nodo di attesa. di ripetuti 
tcntativi per risolvere con 
trattative almeno una parte 
dej problemi. 

Per lunedl e gia stato pro-
clamato un nuovo sciopero e 
la lotta non sara piu inter-
rottt too al successo. 

ora l 'argomento e ripreso a n 
che in un documentario e l e t -
torale a colori) parla di 
« p i a n o v e r d e * per tutti , 
senza ritegno. Vale la pena, 
dunque, che ved iamo qualche 
altro dato in proposito. 

L'agricoltura concorre per 
il 20 per cento al prodotto 
nazionale. E* poco (la popo-
lazione agricola e ancora il 
28 per cento del tota le) , ma 
la quantita di danaro c o n -
cesso, in tutte le forme pos -
sibil i , al le imprese agricole 
rappresenta esa t tamente la 
meta: il 10 per cento di tutto 
il denaro che v i e n e prestato 
dagli istituti . Non si puo eer -
tamente affermare che il g o -
verno si sia posto, sotto q u e 
sto aspetto essenziale . l*ob-
biett ivo di far recuperare a l -
l'agricoltura il t empo per -
duto. 

II fatto e che anche quel 
10 per cento, poi, si d i s tr i -
buisce ne l le campagne in 
senso inverso alle reali ne-
ccssita. I soldi si danno solo 
a chi offre garanzie: succede . 
allora. che nel Sud dal 1958 
al 1961 sono s ta te fatte. si. 
430 mi la operazioni di cre 
dito di esercizio ma con una 
media di sole 205 mila l ire 
ciascuna: l 'Abruzzo e il M o -
lise hanno avuto . ad e s e m -
pio. una media annuale per 
prestiti di conduzione di 49 
mila 436 lire e la Basi l icata 
di 83.070 lire. 

Le strutture corporative 
s tesse , cosi accani tamente 
difese dalla DC e da B o n o -
mi. frenano l' iniziativa degli 
imprenditori agricoli . E' s t a 
to accertato , ad esempio . che 
il 16 per cento dei crediti e 
andato a regioni dove i f a -
migerati consorzi di bonifica 
copronb solo il 4,2 per cento 
dell'area classificata su scala 
nazionale; nel 38 per cento 
dell'area classificata a b o n i 
fica ( e comprende regioni 
molto avanzate , come l 'Emi-
lia) e andato so lo il 24 per 
cento degl i impieghi di cre 
dito. 

Pochi tengono presente , 
quando si d iscute del la F e -
derconsorzi , che questo ente 
e l 'usuraio piu t emuto e che 
al lunga piu di ogni altro l e 
mani sui contadini . Per l e g -
ge, i consorzi agrari a g i s c o -
no in proprio e c o m e i n t e r -
mediari nel la concess ione 
dei credit i . Da questa pos i -
zione privi legiata . che poteva 
essere giustificata so lo da 
una ges t ione ef fet t ivamente 
cooperat iva. si calcola che la 
Federconsorzi g iunga a far 
firmare ai contadini 200 m i -
liardi di cambial i ogni anno. 
Secondo dati de l la Banca di 
Italia, la Federconsorzi gia 
nel 1959 era in credito verso 
le aziende agricole del l ' I ta-
lia Centrale per il 22.8 per 
cento di tutte le obbligazioni 
per es igenze di eserciz io di 
migl ioramento; questa p e r -
centuale scendeva al 21.5 per 
il Mezzogiorno. al 16,6 per il 
Nord e al 15 per cento per 
le isole. 

Un'azione cosl mass icc ia . 
esercitata nel la piu completa 
indifferenza verso i difficili 
problemi del le az iende c o n -
tadine, da frutti a w e l e n a t i . 
Per il contadino il credito 
arriva. quasi s e m p r e , a g o c -
ce: non lo disseta. gli c o n -
sente so lo di sopravv ivere . 
E' a l ia grande proprieta t er 
riers c h e i finanziamenti 
* fanno gioco > c o n s e n t e n d o -
le — quando v u o l e — di 
trasformare e di in tervenire 
sul mercato . E ' s ta to c a l c o -
lato ch^ per realizzare una 
del le ipotesi di sv i luppo 
avanzate per il Mezzogiorno 
— raddoppio del reddito per 
addetto in dieci anni — o c -
correrebbe raddoppiare s u -
bito (da 110 a 220 mil iardi 
al l 'anno) gli inves t iment i 
aziendal i . Ma e una ipotesi 
parziale. po iche prende in 
considerazione so lo Taspetto 
quant i tat ivo del problema. 

La difficolta maggiore e di 
ordine qual i tat ivo , riguarda 
cioe chi si finanzia e per che 
cosa. Le cooperat ive , ad 
esempio . piu c h e il s ingo lo 
contadino avrebbero b i s o -
gno di un forte a iuto pubbl i -
co cominc iando con l 'antic i -
po del capitale iniziale. I n v e -
ce, cosa si fa? La Cassa del 
Mezzogiorno, u l t imamente . 
ha invi tato le cooperat ive a 
formare societa al ia pari 
(c inquanta per cento di c a 
pitale c iascuno) con i n d u 
striali conservier i . oleari , dei 
latticini . v inicol i , ecc... per 
gest ire poi in comune gli 
impianti di trasformazione o 
rommercial izzazione. In pra-
tica. i legami col mercato li 
terrebbe Kindustriale che fa -
rebbe pesare ques to v a n t a g -
gio. Anche la meta del fin a n -
z iamento andrebbe a l l ' indu-
striale p r i v a t e E quando 
sorgessero de l l e difficolta, 
come si comportera il « part
ner » p r i v a t e non cerchera 
di scaricarle sui contadini? 

Abbiamo letto grida d'en-
tusiasmo (non sappiamo 
quanto dovute a ingenu i ta ) , 
suirAunnft.', per questa tro-
vata. Ma>essa espr ime una 
cosa sola: la rinuncia ad af-
f iontare le difficolta di una 
so luzione vera, democratica. 

I contadini , infatti , hanno 
bisogno di un partner tecni-
co ma di natura diversa, pre-
c isamente pubbl ica: I'ente 
di sv i luppo regionale , e m a -
nazione del potere democra-
tico regionale e, in mancan-
za di questo , le s tesse a m -
ministrazioni comunal i . Un 
organismo che programmi in 
base a interessi general i e 
specif icamente agricol i , non 
in base al profitto; d iret ta-
mente interessato al r inno-
vamento del le s trutture de l 
la campagna e quindi della 
impresa contadina. 

, Renzo Stefanelli 

A Roma 
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La pomposa scritta al l ' ingresso della Squibb di Roma, 
smenti ta dal bi lancio deH'azienda: il «Iaboratorio 
P a l m a » , di fatto, non esiste . 

Medicinali: il bilancio Squibb 

Un miliardo in pubblicita 

3 0 milioni alia ricerca 
Nella concorrenza fra i farmaci vince que//o 

che ha il prezzo... piii alto 

Rivelti si regain 
3.600 milioni 

Una nota dell'« Agenzia Eco-
nomica Finanziaria » — solita-
mente bene informata — an-
nunciava ieri uno dei piu stra-
bilianti aumenti di capitale: nei 
lanifici Rivetti il capitale so-
ciale e stato piu che raddop-
piato gratuitamente. con un 
regalino di ben 3 600 (diconsi 
tremilaseicento) milioni al pa
drone. il « conte di Valcervo •»: 
al secolo Stefano Rivetti, fa-
moso imprenditore laniero del 
Biellese 

Dal punto di vista finanzia
rio. l'operazione con cui il ca
pitale sale gratuitamente da 
2 025 a 5 625 milioni. e oltre-
modo sfacciata. Dal punto di 
vista generale. essa costituisce 
una clamorosa confessione del-
l'altissimo livello dj profitti 

tuito di capitale •>. mentre uffi-
cialmente. "ad usum Erarii". 
Tutile di bilancio rimane nor-
male (e si sommera natural-
mente al « regalino »). • 

Ci6 da Tidea di quanto ven-
gano sfruttati i 4 mila operai 
dei tre stabilimenti Rivetti di 
Biella e dei due di Maratea e 
Praia a Mare (nei quali ultimi 
tra l'altro. per mantenere bas-
sissimi i salari. ci si avvale di 
ragazze accasermate presso le 
suore e di gesuiti in veste di 
«ingegneri delle anime») . 

I colossali guadagni di Ri
vetti hanno gih consentito a 
questo gruppo di diventare 
primo azionista nella FACIS 
di Torino. Confezionando le 
stoffe prodotte dai propri sta
bilimenti. e disponendo della 

nellMndustria tessile. Infatti, rete di negozi FACIS. Rivett 
per eludere il fisco, si gabella 
un'enorme massa di profitti 
effettivi come * aumento gra-

realizza cosl un'integrazione 
produzione-consumo che e fon-
te di ulteriori guadagni. 

Federbraccionfi: verfenze di setfore 
Concludendo i suoi lavori il Comitato centrale della Fe-

derbraccianti ha deciso l'apertura di vertenze naztonali nei 
settori florovivaisti, forestall, ortofrutta. n CC si e occupato 
dello stato del movimento adottando alcur.e importanti de-
cisioni. 

Solvay: sciopero riuscito 
Alia Solvay di Rosignano ha scioperato 1'80 per cento 

delle maestranze; l*R5% all'Aniene. T80^> al S. Carlo, il 70 
per cento a Ponte Ginori. Cio malgrado I'assenza di UIL e 
CISL dalla lotta A Rosignano si e svolta una ' riunione 
di gruppo (presenti Livorno e Ferrara) per coordinare la 
lotta. Oggi ancora sciopero e assemblea delle maestranze 

Minatori: plouso della CGIL 
La segreteria della CGIL. esaminato l'accordo per il 

contratto dej minatori. ha espresso il proprio plauso alia 
categoria per il successo conseguito dopo 17 giornate di 
sciopero. 

Lepetit: sciopero compotto 
L'astensione dal lavoro dei dipendenti doll a Lepetit di 

Torre Annunziata ha visto tutti i lavoratori impegnati - al 
massimo e rnegho di tutte le altre volte -, cosl come hanno 
dichiarato i dir.genti smdacali della CdL di Torre. Le lavo-
ratrici ed i lavoratori hanno scioperato al 100% (soltanto 
3 lavoratnci su 150 sono entrate in fabbrica). Gli impiegati 
hanno scioperato al 50%. 

Mezzodri: riunito il diretfivo 
• Ha aperto i suoi lavori a Roma il direttivo nazionale della 

. Fcdermezzadri. Dopo una relazione di Mariani. sulle iniziati-
ve in corso, i lavori si concludonc oRgi dopo una relazione 
di Viciani sui problemi finanziari. • < < 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 15. ̂  

La societa farmaceutica 
SQUIBB una delle -grandi- del 
campo, associata nella Pharm-
industria,' iia approvaio Li bi
lancio 1S62 rendendo noto al-
cune cifre particolarmente si
gnificative: le ««spese per studi 
e ricerche » e le « spese di pro
paganda •>. Dai dati resi noti si 
apprende che la SQUIBB ha 
speso in ricerche circa 33 milio
ni e per la pubblicita 1 miliardo 
e 9 milioni, cioe trentaquattro 
volte tanto. Questo enorme di-
vario spiega abbastanza incisi-
vamente quali oneri pletorici. 
inutili siano addossati alia col-
lettivita dei consumatori di me
dicinali. a causa del sistema 
sbanlinto che sta al fondo di 
tutti gli scandali. dei «pirati 
della salute -. 

II dato non riguarda infatti 
solo la SQUIBB. Secondo una 
indagine svolta nel '61 dalla 
Societa italiana di scienze far-
maceutiche, e risultato che 16 
delle principali ditte farmaceu-
tiche nazionali (comprendenti 
tutte le «randi e le medie gran-
di) hanno speso nel triennio 
1958-60 23 miliardi nella ricer
ca. di cui solo 4,5 per nuovi im
pianti e attrez/.ature fisse. Cifra 
irrisona se confrontata con il 
fatturato nazionale, ossia il ri-
cavato netto desjli oneri e sconti 
di distribuzione, che per il 1961 
e stato di 225 miliardi. Una 
produzione originale di farma
ci e in Italia pressoche inesi-
stente, e cade quindi ogni cam
pagna interessata da parte dei 
monopoli farmaceutici volta ad 
ottenere la brevettabilita dei 
prodotti farmaceutici I mono
poli non farebbero che brevet-
tare le scoperte fatte altrove 
dalle case madri (come la 
SQUIBB, di derlvazione ameri-
cana) e dai monopoli con cui 
su scala mondiale sono integra-
ti quelH nostrani. 

Le enormi spese di propa
ganda sono connaturate al si
stema attuale di produzione e 
smercio dei medicinali. L'inte-
resse dei roonopuii a ottenere 
— ad esempio — un prezzo d: 
vendita altissimo dei propn 
prodotti, e infatti collegato al
ia possibilita di - t o c c a r e - con 
campioni e propaganda scritta 
e orale gli 80 000 medic!, attra-
verso i quali la medicina vie
ne prescntta. Il - prezzo mini-
steriale • viene percio quasi 
sempre moltiplicato per dieci o 
quindici volte, come abbiamo 
d:mo>trato piu tt>!te sul nostro 
?:ornale 

Ed ecco che co*a succede nel 
caso in cui due ditte. la 
SQUIBB e un'altra qualsiaei. 
hanno ottrnuto dal minwtero la 
Iicenza per la vendita di un 
identico medicinale Chi soc-
comb e nella concorrenza e 
la ditta che ha ottenuto U prez
zo piu basso perche essa — per 
salvaguardare il profitto — 
avra margmi ridottlssimi per le 
spese di pubblicita per 1'invio 
dei campioni agli 30 000 medici. 
~ depliant - illustrativi e propri 
aaenti pubblicitari. Soccombe la 
ditta cho deve vendere il me
dicinale al prezzo ministerial? 
(il costo di produzione molti
plicato per tro). non il mono-
polio che ha ottenuto di molti-
plicare tale prezzo di vendita 
per altre dieci o quindici volte. 
Qui i moduli della concorrenza 
sono completnmente capovolti. 

Ma chi paga alia fine? Paga 
il consumatore e paga assai sa-
lato e oltretutto per medicinali 
che non hanno affatto il pregio 
della originalita e che spesso 
si nvelano rr.ostruosi avvele-
natori daila salute pubblica 
(vedi Ta'.idomide). 

Una miniera d'oro per gli industrial! 

Italiani in Svizzera 
operai a basso costo 

La vita nelle baracche — « Non si affittano appartamenti agli italiani»» 

Dal nostro inviato 
ZURIGO, marzo 

Gli affari della borghe-
sia svizzera vanno a gon-
fle vele. L'industrla e in 
espansione. Ma bisogno di 
macchine ulensili e di mac-
chine-umane. Le prime si 
comprano nella Germania 
federale; le pcrfette mac-
chine tedesche famose in 
tutto il mondo. Le secondc 
si comprano in Italia e, an
che, in Spagna. nel Porto-
gallo, in Grecw e in Tur-
chia. Non sono cosi perfet-
te, hanno il terribile vizio 
di lamentarsi e di protesta-
re; ma, purtroppo, sul mer
cato non e'e nulla di me-
glio, 

Le macchinc-umnne ita-
liane sono di gran lunga 
al primo posto, come quan
tita, nella pingue Repubbli-
ca elvetica. Si dice che sia
no piii di mezzo milione. 
Centomila vi si trovano da 
almeno dieci-dodici anni; 
quattrocentomila sono di 
recente importazione. 

Gli industriali svtzzeri 
hanno scopvrto I'America. 
Secondo uno studio del 
prof. Kneschaurek almeno 
la meta dell'aumento del 
reddito proviene dalla ma-
nodopera straniera. K in 

sel anni (dal '54 al '60) il 
reddito reale della popola-
ztone e aumentato di 4.680 
milioni di franchi. Ncllo 
stesso periodo i salari po-

gati agli stranieri ammon-
tano ad ottocento miliont 
di franchi. Come si vede e 
stato fatto un buon aQare. 

Ogni treno che passu da 
Chiasso porta il suo im-
mancabile carico di emi
grants I doganleri hanno 
I'occhio clinico. Passano di 
vagone in vagone e senza 
tanti complimenti si im~ 
possessano del passaporti. 

« Tutti a terra, per la 
vistta ». 

I napolctani sfogglano un 
linguaggio pittorcsco; cala-
bresi e siciliani afjerrano 
in silcnzlo i loro bagagli. 
Ma tutti scendono. Non e'e 
niente da fare. Se la visila 
sanitaria andra bene, pren-
deranno il treno succes-
sivo. 

Selezioni 
E' cosi. II padronato svlz-

zero ha tanta possibilita di 
scelta che pud permetten>i 
il lusso di selczionnre le 
macchine-umane che gli 
occorrono. 

« C o m e va a muscoli, 
giovanotto? » 

Anche le donne non 
sfuggono ul ' controllo di 
frontiera. • • 

< Niente malattie? Tutto 
regolare? » 

C'e da fare la coda da-
vantl alia porta dell'Ufficio 
sanitario. 

Un tempo, dieci anni fa, 
gli industriali mandavano 

Femigrato 

scrive 
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Verranno in massa a votare 
' Voglio rasslcurare 1 simpatizzanti del PCI della Val 

Bisagno (Genova) che i compagni emigrati in Svizzera 
verranno a votare. E non verranno solo i comunisti. 
ma la grande maggioranza degli emigrati. perche e con-

. vinz'nne general? che per porrg fine a questa verso-
gnosa emigrazione bisogna battere la DC e far trion-
fare il Partito comunista. , 

(A. D.) 
(Zurigo - Svizzera) 

Straordinari anche 
se non si vuole 

Sono Un lavoratore italiano in Belgio. Ho lavorato 
per molti anni in miniera come quasi tutti i nostri con-
nazionali in questo Paese Per sottrarmi al calvario che 
vivono tutti i colpiti dalla silicosi, ho deciso di tro-
varmi un lavoro in un'altra branca di attivita Percib, 
attualmente. lavoro presso una grande societa edile. 
Anche in questo settore. pero. molte cose non vanno. 

Sono ormai migliaia gli italiani che. fuggiti dalle 
miniere, lavorano nell'edilizia. I padroni li sottopon-
gono al piu brutale supersfruttamento e nessuno si 
interessa per farlo cessare. Lavoriamo dalle 10 alle 11 
ore al giorno e spesso abbiamo un'ora e mezzo e 
anche piii per cempiere il percorso di andata e ritorno 
dai drmicilio al . lavoro. Non abbiamo nessuna prote- '. 
zione sindacale. poicho sul luogo di lavoro non esi-
stono commissioni di tale organismo. Per conseguenza 
si.imo completamente lasciati alia merce dei padroni 
e del loro agenti 

Sono ormai diversi anni che con aspre lotte ab
biamo conqulstato (teoricamente) le 45 ore settimanaii. 
Dico teoricamente. per<*he. per noi edili. in] pratica. 
esistono soltanto sulla carta del regolamento I mezzl 
di trasporto per recarcj al lavoro sono monopolio del 

* padrone e la sera, per il ritorno. il primo autobus 
parte un'ora dopo l'ora legale che separerebbe la fine 
de' lavoro In questo modo. siccome i cantieri sono di-
elocati in aperta campagna. ci costringono a compiere 
ore straordiuarie anche. se non lo vogliamo. 

- Quando leggiamo sulla stampa che molti studios! si 
Interessano al tempo libero della classe • operaia. ci 
domandiamo se anche loro si fanno beffa di noi Dopo 
le 13 o 14 ore che passiamo fuori di casa quale tempo 
libero pub nmanerci da dedicare alia famlglia. agli 
svaghi e. perche no. alia cultura 

- NESTORE ROTELLA 
Ans - Belgio 

in Belgio 
Ho lavorato per undid anni consecutivi nelle mi

niere belghe, dal 9 agosto 1951 al 15 maggio 1962 A 
questa data mi sono ammalato ed ho dovuto interrom-
pere il lavoro I dottori mi hanno trovato affetto da 
silicosi. bronchite cronica. asma e disturbi cardiaci. Ma 
la Cassa comunp ml ba ugualmente rifiutato la pen-
s.or.e per invalidita. 

Avendo tre figli a canco sono ora stato costretto 
a riprc-ndere il lavoro per poter mantenere la mia 
f.imigiia 'Ma il mio fisico non ce la fa piu a lavorare!!! 

,PEPPlNO MVCCEDA 
' ' Honsies - Belgio 

I 
I 
• Un crimine la politica 

migratoria dei d.c. 

i 
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' Mi pongo un problema: il movimento operaio tta-
Ilnr.o come deve considerare la politica migratoria svolta 
dai governi d c di questo dopoguerra? 

Spcondo me. non si tratta soltanto di una politica 
sbagliata: bensl di un vero e propr:o crimine politico 
Si p«*nsi bene* poco meno di due milioni di lavoratori. 
forti, giovani. capaci. sono stati inviati all'estero a 
lavorare proprio mentre cosi tante cose debbono essere 
coctni.te. nei nostro P.~ese 

Nel Mezzogiorno mancano case, scuole. ospedalt. 
linee ferroviirie: e noi siamo in Svizzera e in Germania 
a eostniire case, scuole. ospedali e linee ferroviane. 

Diamo tutto noi s f s s i . viviamo con enormi sacrl-
fiei ed in condizioni spej*o difficili per costruire e ren-
dere piu belli Paesi stranieri. mentre a casa nostra ci 
sarebbe cosi tanto da fare 

Tutto questo fa parte di una politica voluta. orga-
nlz/aU dalla clas«e dingente. perche essa stessa ha 
bisogno. per potersi sviluppare ed arricchire di piu, 
di questa finea politica 

Ora to mi chiedo: non e un crimine contro ll popole 
queste linea politica imposta agli italiani dalla DC? Non 
de*.e. -per constguenza. essere detto nel movimento 
operaio, che le cose stanno cosl? 

S. K. 
Losanna - Svizzera 
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in Italia i loro emissari al
ia ricerca della manodope-
ra. Appena i giornali scri-

.vevano che una fabbrica' 
italiana era in crisi e stava 
per chiudere i battcnti o 
per « ridtmensionare» i 
suoi organici, gli emissari 
svizzeri arrivavano di cur-
sa a reclutare. C'erq biso
gno, allora, soprattutto di 
manodopera specializzata e 
un operaio « finito > non si 
fabbrica in un giorno. Spe-
cializzati di Milano, di Pi-
stota, di Reggio Emilia 
(delle Rcggiane. della SMI, 
della Breda se n<? incontra-
no numerosi ancora oggi. 

Chi ha resisttto per 
qualche anno alle diOicol-
ta, adesso incomincia a star 
bene. Ha messo su casa, 
guadagna decentemente, )a 
studiare i figli e, in qualche 
cuso, si P fatto anche iau-
tomobile. 

Poi e arrivata la grande 
ondata degli emigranti ve-
neli e del Sud. Gli indu
striali non avevano piii oi-
sogno di mandare emissari 
in Italia. La manodopera 
veniva a bussare al campa-
nello di casa, senza nep-
pure essere sollecitata. lia-
stava allungnre la mano e 
sccgliere nel mucchiu di 
coloro che si ojjitvanu. 

L'ondata continua. Una 
parte s'e riversata sull'in-
dustria, ma per lo piii e 
fintta nell'edilizia. a co
struire sbarramenti d'alta 

'montagna. strode ferrate, 
autostrade, cannli e ponti 
(su 85 mila iscritti al Sin
dacato edili, ben 30 mila so
no italiani — piii di vn ler-
zo). E' nata e si e fatta 
le ossa la categoria degli 
* stagtonali », di quei lavo
ratori, cioe, che pur lava-
rando ininterrottamente 
dodici mesi su dodici, non 
hanno ancora diritto al d o -
mici l io , e vengono considc-
ratl * temporanei». 

Tutti gli emigrati deb
bono passare per questa 
strada. La legislazlone el
vetica concede ai nuovl ar-
rivati soltanto un permesso 
di dimora che deve essere 
rinnovato di anno in anno. 
Finche non otterra il per
messo di domicitio (e ci 
vogliono dieci anni di inin-
terrotta permanenza in 
Svizzera per ottenerlo) .il 
lavoratore rimarrd un 
provvisorio. Attualmente 
vi sono in Svizzera 450 mi
la c italiani provvisnri », 
fra temporanei e stapiona-
li vert e propri. Questi ulti
mi sono occupati normal-
mente per un periodo di 
nove mesi all'anno. Termi-
nata la staainne tornano in 
Italia, in attesa che il geio 
finisca e le attivita prodvt-
tive postano riprendere a 
pieno ritmo. 

« Stagionali» 
Per la veritd, non tutti 

tornano nei tre mesi di so-
sta forzata. Ma, giuridica-
mente, chi e s tagionale ri
mane s tag ionale anche se 
si arrabatta a cercarsi un 
lavoro qualsiasi per riem-
pire il vuoto dei tre mesi. 
Lo fa a suo rischio e pe-

,ricolo. beninleso. Tanto piii 
che I'emigrato non pud 
cambiare categoria. Se e 
entrato in Svizzera come 
manovale edile deve rima-
nere manovale edile 

Le lamentele e le prote-
ste incominciano a questo 
punto. Le macchine-uma
ne scoprono che non si vive 
di solo pane e di solo la
voro. Il primo e piu anqo-
scioso problema e qnelio 
dell'alloggio. Attorno a Zu
rigo non c'e grossn fabbri
ca che non abbia a due 
passi dai cancelli d'ingres-

so le baracche di legno che 
ospituno gli emigrati. GH 
cdifici delle fabbriche sono 
belli, modcrni, puliti, lu-
minosi. ben riscaldati. 

Dentro vi sono quelle 
pcrfette macchine u'ensili 
tedesche che costano un 
occhio della testa. Le ba
racche lo sono un DO' me
no; ma, d'altra parte, den
tro non vi sono che degli 
italiani (e per di piu tolo 
operai). 

II padronato svizzero e 
profondamente ofjeso. Do
po aver dato un lavoro, 
dopo aver procurato un sia 
pur modesto tetto, si scute 
accusare di incivilta e di 
sfruttamento. 

* Siamo forse colppvolt 
— dicono gli industriali — 
tfe abbiamo bisogno di ma
nodopera? Gli operai che 
lavorano per noi gnada-
gnano. Se non qli va di 
stare nelle baracche, si tro-
vino una casa ». 

II ragionamento non fa 
una grinza. Ma, anche am-
messo che gli operai emi
grati avessero i soldi suf-
ficienti per affittare una 
stanza o un appartanwnto, 
le case non si trovano. E' 
difficile trovare un al'oqgio 
sfitto; e lo e ancor di piii 
se chi lo cerca e un italia
no. Soprattutto nei canloni 
di lingua tedesca. 

Razzismo anche nella ci
vile Svizzera? 

Un cartello 
A Zurigo esce un giorna-

le interamente pubblicita-
ria, il < Tageblatt der Stadt 
Zuerich », ricco di nvvhi 
economici. Si compra, si 
vende, si offre. si affitta. 
Case, appartamenti, stanze 
sono accessibili a tutti 
quanti abbiano quattrini u 
disposizione. A tutti meno 
che, molto spesso, agli ita-

Aiani. E' stampato, nero su 
bianco. 

Sono proprio le autoritd. 
comunali, del resto, che 
danno il cattivo esempio. 
Nel centro della citta c'e un 
ufficio gestito direttamen-
te dal Comune, istituito ap-
positamente ner aiutave i 
cittadini nella difficile ri
cerca di un alloggio. Si 
chiama < Wohnungsnnch-
iveis », che vuol pressappo-
co dire c Indicazioni ^uUe 
case Ubere». Ma qli im
piegati hanno affisso un 
ben visibile cartello con la 
scritta: « Oggi non vi sono 
case per italiani *. Siccome 
il cartello non veniva mai 
tolto, quel pudico « oggi * 
aveva sapore di raffinata 
beffa. 

Un diffusa periodico del-
Vemigrazione, « La Voce >, 
pubblico la foto del cartel
lo. Si levarono proteste, 
anche fra i cittadini svizze
ri; ma il cartello rim ate al 
suo posto. Finche un fun
zionario del Consolato ita
liano non ando a strapparlo 
sotto gli occhi degli inorri-
diti impiegati dell'ufficio. 
Questo episodio avvenne 
un paio di anni fa. 

Per qualche tempo sem-
bro che la eWohnungsnach-
ireis > avesse incassato il 
colpo. In realta i suoi diri-
genti stavano soltanto me-
ditando la vendetta. E, co
si. un bel giorno apparve 
(e c'e tuttora) un nuovo 
cartello con la scritta: <Og-
gi non vi sono case per 
stranieri >. Siccome la 
scritta e in lingua italiana 
non vi sono dnbbi sul suo 
preciso significato. 

Per dovere di cronaca 
sard giusto dire che il sin-
daco di Zurigo e un libe
ral e. 

Piero Campisi 

Sul n. 11 di 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 
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