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Ban: la cittd spaccata in due Sardegna 

Nelle liste 

I'uomo del-

Chieti 

PresidJono 
la fabbrica 

dfo 
giorni 

Dal nostro corrispondente 
- ; - . -. . CHIETI, 10. ̂  

Notte e giorno. ormai da piu 
di dieci giorni, gli. operai della 
SACCA di Chieti-Scalo presi-
diano i cancelli della loro fab-
brica.. • • , . < • • ' ' 

Invano il padrone ha tentato 
di assoldare crumiri per cari-

. care il materiale finito sugli au-
tocarrL Anche di notte. in que-

- sta primavera in cui il bel tem
po stenta ad arrivare. gli operai. 
al freddo, . rimangono al loro 
posto. Per riscaldarsi accendo-
no del falo, ma non cedono. - • 
: La SACCA e una fabbrica 
cartotecnica, una di quelle sorte 
In questi ultimi anni con • le 
prowidenze della Cassa per il 
Mezzogiorno nella Vallata del 
Pescara. - ' 

La vita dei suoi circa duecen-
. to operai e strettamente legata 
alle vicende che hanno trava-
gliato 1'azienda nei suoi pochi 
anni di esistenza. -
" L a fabbrica e di proprieta 
italo-finlandese. ' " Dopo pochi 
mesi di vita, malgrado gl ia iut i 
.ricevuti, fu condotta dai poco 

. accorti amministratori sull'orlo 
del fallimento, tanto che fu ne-
cessario operare delle clamoro-
se sostituzioni fra i dirigenti. 

Non 60lo, ma i proprietari si 
rivolsero agli operai per chie-
dere 6olidarieta nel cattivo mo-
mento. Per gli operai non c'era 
possibility di scelta: o lavorare 
alle condizioni che in quel mo
menta si-presentavano oppure 
rima'nere disoccupati. 

Accettaro.no, e fino a quando 
la fabbrica non fu rimessa in 
sesto anche il padrone cerc6 di 
mostrare un volto bonario. . 

rOggi, pert, gli operai esigono 
che i loro diritti vengano ri-
spettati. Ma il padrone, che nel-
ia disgrazia chiede il loro aiuto. 
oggi non vuol saperne. Ecco il 
perche della dura lotta che in 
questi giorni si va conducendo. 

Gli operai. iscritti tutti alia 
CGIL, avevano chiesto dappri-
tna un premio pasquale nella 
misura di cento ore. Dopo di 
che, per venire ancora una vol-
ta incontro all'azienda, avevano 
modificato la richiesta a lire 
25 mila una tantum. 

II padrone ha sempre negato. 
fino a che l'altro giorno si e 
degnato di offrire seimila lire 
alle operaie e settemila lire agli 
operaL 

E" stato una specie di insulto 
per quegli operai che sentono 
che la fabbrica oggi vive so-
prattutto per i loro sacrifici. 
Sono pronti a resist'ere ancora 

: per moiti giorni- E' un'afferma-
zione di principio su cui non 
sono disposti. a transigere: ne 
va di mezzo la loro dignita di 
lavoratori. . . • • • . . s.. 

In questi stessi giorni sono 
gcesi in sciopero unitariamente 
i 700 lavoratori della CELDIT. 
Essi chiedono una revisione de-
gli accordi aziendali sul premio 
di produzione e le gratifiche 
festive e la istituzione di una 
cassa aziendale. 

Gianfranco Console 

La DC specula anche su questo problema 
che rischia di compromettere I'avvenire 
della cittd — Commissioni di studio 

nominate e subito sciolte 

Dal nostro corrispondente 
; - ;'••-" ' BARI," 10. •• 

S u un problema che si 
puo senz'altro considerate 
il piii importante per Bari 
ed • il piii • deeis ivo " per 
lo sv i luppo del la citta e 
in atto da parte del la d.c. 
la ' speculazione piii sfac-
ciata che suoha insulto a l : 
l ' intel l igenza dei baresi e 
alia serieta stessa del pro
blema. Ci riferiamo al pro
blema del la stazione e de l 
la cintura di ferro che at-
traversa la citta e n e pa-
ralizza la vita . commer-
ciale. ••. - •'• -.:>:• -.u :••:•• 

' Bari e attraversata da 
una fascia di binari che 
la d iv idono in • due. Le 
conseguenze di questo sta-

, to di cose sono g r a y i e non 
• piu sopportabil i . Si discu-
te da anni per una solu-
zione. Le tesi sono diverse 
ma su due si e maggior- \ 
mente discusso e su que l l e , 
si e fermata • l 'attenzio- . 
ne. Se costruire una nuo-
va stazione del le Ferrovie 
del lo Stato spostandola di 
poco d a l ' punto o v e e a-
desso e l iberando una gran 

" parte di binari nel la zona 
che va verso Taranto, op-
pure spostare del tutto la 
stazione in modo da libe-
rare tutto il centro c i t -
tadino dal la - cintura , di 
ferro. ••• .;• :• ••''-..•.>•• 

Il problema e di tale ur-
gente soluzione che il g o -
verno e la DC non posso-
no non discuterne o accet-
tare la discussione per una 
soluzione, come . avvenne 
t empo fa nel Consigl io co-
muna le di Bari e nel Con- . 
s ig l io provinciate. Poi la 
discuss ione si e arenata. 

.' D'altra parte e chiaro il 
proposito del la DC di t e -
ner lontano dal .dibattito 
sul la soluzione del pro-

, b l ema - le rappresentative 
piu ampie del la citta, dai 
sindacati agli ordini pro-
fessiohali. 'rv • '• 

In quest i giorni di vi-1 
gil ia e let torale si e t o m a 
to a parlare del problema 
ferroviario d i ' B a r i . " S i e 
scritto c h e « a segui to del
le sollecitazioni dell 'ono-
revole M o r o » il Ministro 

Lucera: continue 
lo sciopero dei 

lavoratori mugnai 
e pastai, v 

LUCERA,- 10. 
E' continuato lo sciopero a 

tempo indetermlnato dei lavo
ratori pastai e mugnai di Lu
cera i quali rivendicano l'au-
mento del 20 % del salario, 
il premio di superproduzione 
mensile e .generi in natura. 

La ditta Sacco contro lo scio
pero sta portando avanti una 
azione - di rappresagtia tanto 
che ha licenziato tre lavora
tori e minaccia il licenziamen 
to del segretario della Com 

Imissione interna. ; -- " 

dei Trasporti ha creato 
una commiss ione • per lo 
studio d e l ' problema fer
roviario di Bari. La com-
miss ione e composta da 
fuhzionari - de l le Ferrovie 
del lo Stato e dai rappre-
sentanti degl i enti- local i 
(che sarebbero il d.c. sin-
daco di Bari ing. Lozu'po-
n e ed • il d.c. Presidente 
deH'Amministrazione • pro
v i n c i a l prof; Fantasia) e 
dal rappresentante • del la 
Camera di Commercio. 
'" Di questi < interessamen-
ti > di Moro, di cui ogni 
giorno e pieno il quot idia-
n o governat ivo locale, che 
h a n n a a u l t q J J sapore de^Ja 
contingenza" elettorale ab- " 
b iamo avuto modo di par-
larne nei giorni scorsi. Ma 
il buffo di questa vicenda 
de l problema ferroviario 
ifi Bari s t a . n e l fatto che i 
d.c . 'sj -prdridono gidco dei 
baresi. Corre . voce • jrifatti 
che la Commiss ione d i Stu-
di nominata dal Comune 
per lo s tudio dei problemi 
urbanistici del la citta sia 
stata sciolta'- dal s indaco 
Lozupone perche si era 
pronunziata per lo sposta-
mento radicale del la sta
z ione '= ferroviaria, secon-^ 
do un progetto che non e 
condiviso dal la DC. A v v i e -
n e cosi c h e un dibattito 
aperto a tutti sul proble
m a n o n si affronta, e la 
DC a. Bari nomina c o m 
miss ioni di studio che poi 
sciogl ie; e la DC a Roma 
(e Ton. Moro) n o m i n a . a l -
tre commissioni di studi. 
II tutto per far credere 
ai cittadini baresi che la 
DC si m u o v e per la solu
zione del grave problema. 
Mentre - ne l la rea l ta ' non 
so lo non ha fatto nul la in ' 
tutti quest i anni (f ino al 
punto che la fascia di bi
nari strozza la citta e ne 
paralizza t u t t a « l a v i ta ) , 
ma, al ia v ig i l ia de l le e le-
zioni ne fa del grosso pro
b lema una speculazione e-
let torale •'..- '•••- .-*"• - v . 

Fra gli < interventi » e 
l e < sollecitazioni » di Moro 
(se ne possono contare c ir 
ca 12 al giorno sui p iu di-
sperat i se t tor i ) questo del
la Commiss ione per lo stu
dio de l problema ferrovia
rio di Bari e la piu d e m a 
gog ies e la piu offensiva 
per l ' intell igenza dei bare
si, sia perche v iene a due 
se t t imane dal le elezioni , 
sia per il g ioco di cui a b -
b iamo parlato. II proble
ma inves te miliardi, ri-
guarda il futuro sv i luppo 
del la citta soffocata dalla 
cintura di ferro, interessa 
tutti i baresi e investe 
problemi urbanistici di 
grande portata. II ridurlo 
ad una bassa promessa e-
lettorale di una ' o m m i s -
s ione di s tudio a d u e set
t imane dal le elezioni e 
quanto di piu ofTensivo che 
l a D C e Moro potessero 
fare per Bari ed i baresi. 

Italo Palasciano 
N E L A FOTO: un tratto 

del la «c in tura di ferro > 
che tagl ia la citta in due. 

Dalla nostra redazione •} 
V ; ' 'CAGLIARI. 10 ." 
r La vigilia elettorale vede ; 11 

Partito ' comunista : mobilitato 
in - ogni sua' isthnza per con-
qiiistare nuovi elettori. in mo
do da superare il vuoto la-
sciato dagli emigrati, da mi-
gliaia di compagni e di simpa-
tizzanti cho hanno chiesto la 
residenza nelle province del 
Nord. ' ,.;.- , . , •-,- . - ' • < : , 
' La lista d.c. indica chlnra-

mente la involuzione di questo 
partito. completamente domi-
nato dalla destra. Fra i candi-
datt troviamo Berretta. un me
dico giii assessore provinciale. 
che si e distinto in tin affare 
chiamato «l'.lppalto dei pnz-
zi»; uomo legato alia politics 
del-presidente del CJIS:. l 'aw. 
Frau-Doneddu. di Cagliari. no-
to per le sue 'tendenze conser-
vatricl. -. . • - ' ' • '; 

Le altre. liste non presenta-
no .elenien'ti di novitij.. -I libe-
rali presentano capolista Coc-
co-Ortu, che dopo_ alcurie vel-
lelta' dj opposizibhe ha finito 
con lô  spbsareia causa di Ma-
lagodi.' • Notevole il tentativo 
dei .liberali di strappare voti 
alia DC attraverso la «cattu-
ra >* di uomini vicini o addi-
rittura • iscritti .. al partito > di 
maggioranza: nel collegio se 
natoriale di Tempio-Ozieri e 
stato candidato il dott. Lenzi.. 
ex sindaco e democristiano in 
rotta;1 a Sassari il ;dott. Cap-
pai. •. provveditore_ agli studi. 

II Partito Sardo d'Azione per 
la prirna-volta si presehta sen-
za i «quattro' mori». ma con 
11 sirhboib dbU'edera repubbli-
cana nel- tf'ntativn di conqUii 
stare un seggio per l 'aw. Gio
vanni Battista Melis. Al PSdA. 
ora, vengorio mosse gravi accu
se di collusione con- i mono-
poli e di tradimento delle sue 
istanze autonomistiche: l'attac-
co piu feroce proviene dalla 
D.C, cioe dal partito che si 
e servito del PSdA per masche-
rare con l'etichetta aperturista 
il suo integralismo e la sua 
piena accettazione della linea 
dei monopoli. 

1 " . •< • „ • , • ' ••• I .' Il disordinato sviluppo urbanistico sulla costq 

adriatica impone gravi sacrifici ai lavoratori 

•A-

-1 II volto ostile 
: ! : ' . * • ' 

atta m wne 
| Vi abita il 45% della popolazione regionale (32% nel 

'900) — L'intervento dello Stato e stato carente come 
mezzi e come idee —: Profitti di miliardi 

Dalla nostra redazione .-....-•,•„>, v 

•i::;-i.;:^-;-&;<^Y& ANCONA, io . 
Alle « citta morte », j c6ntri dell'entroterra la cui popolazio

ne humericamente e ancora quel la del 1881, nelle Marche corri-
sponde un gruppo di citta cost/ere da alcuni anni in fase di vivace 
incremento dernogratico ed urba nistico. Citiamo Ancona, Pesaro, 
Civitanova. San Benedetto del Tronto, Senigallia, Porto San Giorgio, Falcona-
ra oltre che,. dll'interno, Ascoli e Macerata. La riduzione della popolazione 
contadina collegata.al jenomeno dell'urbanesimo, Vaccentramento di attivita 
cornmerciali e Vimpianto di una lserie di piccole indnstrie hanno jatto di 
qtir.sM centri * " 

g- p. 

lion tiiolfo (id 
diVtro alcuni erano poco piii 
che borpJii metCi cujricoli e metu 
marinari '— le citta marchltjiu-
ne di tipo nuovo. Esse nei primi 
del 900 rappresentavano il 32ft 
della popolazione repionale. OQ-
gi circa il 45%. ' . . . ' . ' .--• 

E* cresciitto il loro ruolo. ci
vile, • sociale, politico in sfri-
dente contrasto con la progres
siva decadenza delle campagne 
nelle quali oyni evoluzione e 
impossiblle senza una democra-
fica riforma agrarin. ' 

Va subito precisato, tuttaina, 
che nelle citta Vaumento delle 
popolazioni. • Vespaiisione urba
nistico: la niodernizzazionc — 
tutti fattori posifwi in se — 
tion hanno comportato una vita 
piii confortevole c meno. diffi
cile. per la massa delle famiglie 
dei lavoratori. E' vero il con-
trario. • • . , ' . . . = • 
• II costo della vita, ad .esem-

pio. L'impressiondnte - fenome-
no ha radici -nazlonali ben pre-
cisate.' ma .e un fatto che nel
le.citta marchiaiane.abbia tro-
valo. lih'aagravante nella man-
cata trasformazione della rete 
di distribuzione che andava ade-
guata alia nuova realta (con-
sorzi fra dettaaZtantt e coope
rative, ramiflcazione di tnerca-
tini rionali, enti comunali di 
consumo, mercato ortofruttico-
lo all'ingrosso, ecc). 

Ed e un fatto che Z'fndistur-
bato gioco speculativo dei gros 

slsti abbia trovaio pin campo 
per prosperare. lndicativo lo 
esempio di Ancona ove il costo 
della vita e ainiienfufo del 10% 
e, quindi, con un ritmo pin ele-
vato della media nazionale. 

Poi la nnesfione dei serufzi 
(scuole, trasporti pnbbliei, far-
niacie. ecc.) insufficientemente 
potenziati. • 

Ed ancora: Vangoscioso, pro
blema della casa. Alia periferia 
di Pesaro per due camere e ser. 
vizi si paga un fltto mensile di 
almeno 15 mila'lire, die t'enpo-
tio sottratte a salari frcqucnte-
mente inferiori alle 40 mila lire 
menstli. Ad Ancona le paahe 
sono leggermente snperiori, mu 
il fitto minimo si ugqira sulle 
20-25 mila lire mensili. 

1 E.qui entrano in scena gli spe
culator delle aree /abbricabi-
Ii il cui affarismo e stato il pre-
ponderunte criteria - ordinato-
re" della espansionc urba-
Tjistica. • .-•., • ' ;'.i--.-.;•••• •• •••• 
- A ' Pesaro — In citld delle 

Marche che ha uno dei ritmi 
piu veloci di ' incremento de-
mografico e che fra non molta 
tagliera il traauardo dei 100 
mila abilanti — sono state co-
struite dal 1955 ad oggi case 
per 2.300.000 mq. di , terreno, 
nel centro urbano e per altri 
800.000 mq. nelle frazioni. Cfd 
ha fruttato ai priuati profitti 
per oltre 15 miliardi. Una som-
ma sufflciente per realizzare 
preziose o'pere • pubbZiche per 

Pisa: la lunga lotta dei lavoratori della 

Genovali per soprawivere non e finita 

Att i i 

un pezzo di terra 

Dal nostro corrispondente 
- PISA, 10. 

Le '• * secche > ' del la buro-
crazia . ministeriale anco
ra una volta intralciano la 
v i ta =di un glorioso • stabi-
l imento pisano che si regge 
a fatica grazie ai sacrifici 
dei lavoratori . • • 

La v icenda della cristal-
leria c Genoval i > cembrava 
a w i a r s i dopo anni ed anni 
di l o t t e ad una rapida solu
z i o n e : - u n a nuova fabbrica, 
infatti , e stata progettata — 
come piu vol te abbiamo da-
to notizia — ed il terreno su 
cui dare inizio alia cos tru-
zione - avrebbe dovuto d ive-
nire proprieta della Coope-
rativa nel giro di poche set
t imane. 

Invece tutto s ta andando 
avant i con est rem a lentezza 
tanto da lasciar adito a serie 
preoccupazioni . 

Per circa dieci anni i lavo
ratori — dopo aver r i levato 
lo s tabi l imento — : hanno 
chiesto di entrare in posses-
so di quel la fabbrica c h e i 
padroni vo l evano chiudere e 
c h e avevano gia abbandona 

to a l proprio dest ino. J'^ * 
Poi e intervenuto il decre-

to di sfratto per cui la Coo-
perativa prese una nuova de-
cis ione, • que l la c ioe < di co
struire una moderna fabbri
ca. De l resto anche se il v e c -
chio e pericolante fabbrica-
to fosse s tato venduto , le 
spese necessar ie per r imet -
terlo . in piedi in modo da 
farlo d iventare - un vero • e 
proprio s tabi l imento sareb
bero state cosi tante che non 
va leva neppure la pena di 
prendere . in considerazione 
la cosa . , . . ,..-./..,., -,-.. 

A ques to punto parti la 
richiesta del la Genoval i per 
ottenere un appezzamento di 
terreno dagli Etni locali, Co
m u n e e* Provincia di Pisa. 
Dopo una serie di riccrche 
si trovd il terreno adatto: 
era necessario pero acqui-
st'arlo dal demanio del lo S t a 
to, proprieta rio di un appez
zamento Dosto nel la zona di 
Porta a Mare d e v e sorgere 
altri grossi confplessi i n d u -
striali qual i la Vis, la Saint 
Gobain, la Piaggio . 

• Aff inche le pratiche neces

sarie andassero avant i velo-
cemente , ' : una delegazione 
de l la Genoval i , accompagna-
ta da parlamentari e rappre-
sentanti degl i Enti locali , s i 
reco dal Ministro de l le F i -
nanze, sen. Trabucchi, il qua
l e det te l e assicurazioni n e 
cessarie perche tut to fi lasse 
l iscio, i premet tendo ' inoltre 
che, in attesa del la vendita 
del terreno, si sarebbero af-
frettati i t empi per conclu-
dere la parte del carteggio 
necessaria ad autorizzare in 
v ia temporanea la Coopera-
tiva a dare il v ia ai lavori . 
t Da que l g iorno e passato 
piu di un m e s e ma ancora 
non si v e d e niente di positi-
vo . I lavoratori percio si a c -
c ingono ancora una volta a 
r iprendere que l l e nzioni, da 
anni portate avanti , perche 
f inalmente il problema del
la Genoval i g iunga a s o l u 
zione. -

Da parte del la amministra-
zione provinciale frattanto e 
stato inviato un te legromma 
al senatore Trabucchi invi-
tandolo ad affrettare i tempi. 

a. c. 

la cirfci Qiiali: Vacquedotto del-
I'Appennino {due miliardi di 
spesa;. 400 utile scolastiche (3 
miliardi;, il metanodotto, opere 
di I'iabilitd, di illiiminasionc e 
scuole materne. 

In quanto aM'inferuento dello 
Stato nella ediliria popolare, a 
parte la sua limitatezzu. e da 
citare per Vassenza nelle sue 
linee informative di qualsiasi 
criterio t'nnouotore della t>ec-
clu'a concezionc della citta. 

Tipico Vescmplo del CEP di 
Ancona costniito a 7-8 cln'lo-
metri dalla citla ed attualmente 
abitato da oltre cinquemila cit
tadini, nnmero destinato ad au-
mentare nei piani deirAmmi-
nislraji'one comunale. 

Intanto I'eccessiva distanza 
dal perimetro urbano ha pro-
vocato un pesante surplus di 
spesc per il prolungamento di 
taluni servizi pubblici. twite a 
carico del Comune e percid del-
I'intera popolazione anconetana. 

Da rijerire inoltre che il Cep 
c nato come idea di' villaggio 
autonomo. Non si c tcnuto con-
to che la vera autosufficienza si 
rdggiunge quando in loco esi-
stono attiviia economiche. II 
CEP non ne conta alcuna. 

II - villaggio» ogni mattlna 
si spopola per riemptrsi di nuo
vo alia sera: svolge all'incirca 
la funzione di un dormitorio. 
Percid villaggio satellite di An
cona e non autonomo. Cid com-
porta' — oltre alle forti spese 
di trasporto — ai lavoratori del 
CEP due ore di filobus al gior

no: sonot anni nell'arco di una 
vita! '-'• - '"'•"•'••.- •-"•'• 
. Nella grande maggioranza la 

papolazibne' della localita • e 
compostd da prestatotl dtopera 
e rispetttye famiglie. Sono sta-
ti sistemati ai margini della cit
td, lontani dai luoghi di lavo-
ro con tutti i dlsagi che. tale 
condizione comporta. E* impos
siblle alia vista di questo grosso 
' villaggio - drcondnto dai cam-
pi sottrarsi alia impressione del 
' ghetto operaio'. -•-•••• 

Le notizie Hferite e gli esem-
pt citatt danno un volto alio 
suiluppo delle citta marchigia-
ne. Un volto ostile per le fa
miglie di lavoratori alle quali 
viene imposto un costo sociale 
ed economico notevolissimo. Ci 
ti spiega benissimo perche mi-
gliaia di operai preferiscono 
sobbarcarsi ore di treno o di 
autobus e relative spese piutto-
sto che venire ad abttare nelle 
citta in cui lavorano.* •-

• ' M i alzo ogni giorno alle 
5,30 per presentarmi ad Anco
na al posto •• di lavoro alle - 8. 
Alia sera terntino di lavorare 
alle 17 e non sono a casa pri
ma delle 19,30. Tutto • questo 
quando non faccio gli straordi-
nari. Altrimenti il ritorno e al
le 22'. Cosi ci diceva in questi 
giorni un operaio del Senigal-
liese. Solo dalla'sua zona circa 
500 operai ogni giorno vengo-
no a lavorare ad Ancona. - • 

A volte e la insufflcienza di 
case a vietare il trasferimento 
nella cittd in cui si lavoro. Talc 
e il caso di trecento pescatori 
che abitano a decine di chilo-
metri da Ancona. 
1 Sono fatti che oltretutto im-
pediscono un piu elevato ritmo 
di sviluppo alle cittd. marchi-
giane. A parte gli indirizzi che 
hanno negativamente • caratte 
rizzato I'azione di varie Ammi-
nistrazioni • comunali, e certo, 
comunque, chs bisogna mettere 
i Comuni nelle condizioni — ri
forma della finanza locale — di 
affrontare i grossi e pressanti 
compiti che si parano loro da 
vanti. ••--.;< 

In questo quadro la Reaione, 
la pianificazione territoriale for-
nita del decixiuo strumento del-
Vesproprio del suolo urbano so
no altri elementi indispensabili 
e di grande rilievo. 
.- Ed e necessario che emerga 

una concezione nuova e demo-
cratica dello sviluppo della cit
ta: la citta che cresce secondo 
le esigenze delle masse dei la
voratori. - libera - ed ordinata. 
Perche la citta moderna non si 
misura dalle sue luci al neon. 
ma daZrambiente civile ed ac-
cogliente che sa offrire a tutti 
i suoi abtfanti. 

. Walter Montanari 
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Siracusa 

nove operai della 
Sincat - Edison 

Dal nostro corrispondente f0"n-e di see lb i sm0 fh seP°lte 

- NELLA FOTO: il palazzo che 
sorge all'ingresso del centro ur
bano di Pesaro. 

" SIRACUSA, 10 ' 
La scarcerazione Jdi nove 

operai degli stabilirnenti della 
SINCAT-Edison, arrestati il 1° 
aprile • a Siracusa- assieme al 
segretario della Camera del 
Lavoro e ad altri quattro di
rigenti sindacali, e un primo 
importante passo compiuto dal. 
la Magistratura per ristabilire 
la verita dei fatti offesa dalla 
montatura poliziesca. 

Restano in carcere ancora i 
dirigenti sindacali: ma l*opi-
nione pubblica si attende che 
anche nei loro confronuti ven-
ga emessa una decisione che 
renda loro giustizia. • : 

Va rilevato, intanto, "• che e 
sommamente importante il fat
to che i nove operai siano stati 
rimessi in liberta non in ac-
coglimento - della istanza di 
" liberta provvisoria- avanza-
ta dalla difesa. bensl per«man-
canza di indizi« atti a far ri-
tenere valido il - mandato di 
cattura a • suo tempo emesso 
dalla Procura della • Repub-
blica. -;-•• >- . • - . 
-- Ci6 ripristina, sia . pure -in 

parte, la verita sui presunti 
reati attribuiti ai lavoratori ed 
invita ad alcune riflessioni cir. 
ca gli attuali rapporti esistenti 
tra lo Stato ed il cittadino e. 
piu specificatamente. il mondo 
del lavoro in una Repubblica. 
come la nostra, che sul lavoro 
dovrebbe essere fondata. 

Per questi nove operai, in
fatti, i reati di resistenza. vio-
lenza alle forze di polizia (che 
sarebbero stati attuatf nel cor-
so dello sciopero dei 5000 ope
rai ed impiegati dell'Edison 
alcuni mesi orsono) e tutti gli 
altri presunti reati addebitati 
dai rapporti polizieschi si sono 
volatilizzati come bolle di sa-
pone. - "" " " -

Questo conferma anzitutto 
raffermazione nostra (che non 
e certo di ora) secondo cui lo 
stesso impegno programmatico 
del governo di centro-sinistra. 
all'atto della sua costituzione. 
circa un • « nuovo - atteggia-
mento degli organi dello Stato 
nei confront! del mondo del 
lavoro e durante i conMitti di 
lavoro e stato liquidato assie
me agli altri punti fondamen-
tali del programma stesso che 
avrebbe dovuto preludere ad 
una nuova estensione della de-
mocrazia e della liberta. 

Non solo. - Ma cib che sta 
awenendo in questi giorni 
dentro gli stabilirnenti dell'E
dison. nella nostra Provincia. 
e la prova di una involuzione 
della situazione politica verso 

' E la coincidenza tra il rilan-
cio di questo scelbismo. sopra-
tutto in Sicilia, e il restaurato 
clima poliziesco in una pro
vincia « miracolata » qual' e 
quella di Siracusa, non e dav-
vero casual e. > 

All'interno della SINCAT. in 
riscontro alia montatura poli
ziesca. le ultime vestigia di 
liberta, fino a poco tempo ad-
dietro ancora esistenti. sono 
state anch'esse liquidate. V'e 
una media di due. tre licen-
ziamenti al giorno di operai, 
senza plausibili. giustificaziotii. 
Su dtecine di operai son pio-
vute e-piovono multe con lo 
speciosO e non dimostrato pre-
testo della"* negligenza -. 

II mono polio ««moderno ». che 
aveva fatto delle attivith «r i -
creative e culturali -, collate
ra l alia fabbrica. • il sistema 
per irretire la classe operaia 
nelle maglie del neo-capitali-
smo. sta mostrando oggi il vol
to retrogrado e liberticida di 
chi, accorgendosi che la «ca-
rota» non e servita a spingere 
indietro la classe operaia, ri-
tiene gia giunto il moment© 
(proprio mentre la DC fa eau-
sa comune con l*Edison) dl 
usare il - bastone » per imporre 
la propria egemonia gia messa 
in pericolo dalle grandi lotte 
di massa dei mesi scorsi. 

Se e vero purtroppo che la 
stessa divisione sindacale ha' 
contribuito a determinare que
sta grave offensiva padronale 
e governativa. e altrettanto ve 
ro che tutto cio sta per diven
tare un vero e proprio - b o o 
merang- contro le forze eco
nomiche e pol:t:che che hanno 
creato il clima in cui la perse-
cuzione e stata possibile. . 
•T Non si tratta solo dell'alto 
spirito di combattivita degli 
operai siracusani. della fermez-
za con cui si respingono l e 
intimidazioni padronali. della 
solidarieta operaia con gli ar
restati. C*e un movimento po
polare. di opinione ; pubblica 
democratica che fa giustizia 
delle divisioni tra i sindacati 
e tra i partiti; un movimento 
unitario che comprende parte 
del ceto medio produttivo. de
gli infellettuali che intuiscono. 
oggi piii che mai che le liberta 
democratiche e costiturionali 
vengono messe in pericolo in 
tutto il Paese quando sono cal-
pe'state all'interno delle fab-
briche monopolistiche. 

Giuseppe Messina 
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I si veste del colore piu 
VESTITEVI nei • • 

bello! 
NEGOZ1 

ALESSANDRO 

FIRENZE - PISA 

Le migliori confezioni per 

LASPEZ1A - GROSSETO 

VITTADELLO 
I uomo, signora e bambino I — / piu eleganti artICO/I di abbigliamento 
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