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Violate dopo 48 

della 

Corte Costituzionale 

i II dito sulla piaga: NAPOLI .»• *. \ > 1 

In un processo con 14 detenuti i difensori hanno 
denunciato le violazioni di legge commesse dal 
pubblico ministero, ma non hanno avuto successo 
A Venezia rinviati tre processi in attesa del testo 

ufficiale della sentenza 

E' stata violata dopo a p -
|pena 48 ore la sentenza del
la Corte Costituzionale che 

h iconosce agli imputati il 
rdiritto alia difesa anche 
[nelle istruttorie sommarie, 
[condotte cioe dal pubblico 
[ministero. La sentenza e, 
[infatti, di venerdi scorso e 
[gia ieri la Corte d'Appello 
|di Roma, giudicando 14 gio-
Ivani accusati • di vari f urti, 
[non l'ha applicata, aeco-
[gliendo quindi (nel disposi-
Itivo la Corte d'appello non 
[si e neppure degnata di di
k e che la relativa eccezione 
[dei difensori e stata respinta 
le perche) la tesi del sostitu-
[to procuratore generale, dot-
[tor Siotto, il quale ha parla-
| to in rappresentanza della 
IProcura generale e del suo 
[capo, il dottor Luigi Gian-
jnantonio, autore del le piu 
[clamorose istruttorie di que-
[sti ultimi mesi , tutte scon-
jfessate dalla Corte Costitu-
[zionale con la sua sentenza. 

« La Corte Costituzionale 
- ha sostenuto il dottor Siot-

[to — ha il potere di dichia-
[rare incostituzionali le leggi 
[e quindi di metterle nel nul-
lla. Non ha, pero, quel lo di 
[dare interpretazioni vinco-
llanti per il giudice. <Comun-
ique, anche se l'interpretazio-
|ne data dalla Corte costituzio-
jnale fosse quella giusta, la 
[magistratura sarebbe tenuta 
In seguirla solo dal momento 
fin cui la sentenza e sta-
Ita depositata. Non debbono, 
[quindi, essere annullate le 
l istruttorie gia portate a ter-
[mine. Nel caso in esame, poi, 
la quest ione e del tutto im-

Iproponibile, perche, anche se 
[in istruttoria il pubblico mi-
[nistero avesse compiuto vio
lazioni di legge , esse sareb-

[bero superate, dal momento 
?he esse non sono state de-

[nunciute nel processo di pri-
| m o grado >. 

La Corte di appello, come 
[si e detto, ha respinto le ri-
Fchieste dei difensori, i quali 
Imiravano a far annullare l'i-

struttoria e rimettere tutti 
;li imputati in liberta. Sia 
ietto per inciso: quella del

la affermazicne dei diritti 
iella difesa e una quest ione 
li principio, che prescinde 
lalla responsabilita degli im-
mtati . Quali che s iano i loro 
reati, essi vanno giudicati 
con tutte le garanzie che la 
legge assicura. 

Nel caso dei 14 ladruncoli 
romani le cose sono andate 
Cosi: nei primi mesi del '64, 
Jopo c laboriose indagini >, 

la polizia denuncio alia pro-
:ura della Repubblica una 

banda > di ladri specializ-
tata in furti ai danni del le 
labaccherie della capitale. La 
relativa istruttoria fu con-
lotta con il rito sommario, 
:iod dal pubblico ministero 
senza la presenza del giudi
ce istruttore, il quale, hg io 
ill ' interpretazione del le se-
tioni unite della Cassazione. 
tenne i difensori all'oscuro 
I d l e indagini, non notifi-
cando neppure gli avvisi di 
leposito degl i interrogator! 
legli imputati . II processo in 

Venezia 

Rinviati 
tre processi 

istruiti 
sommariamente 

VENEZIA. 22 
II tribunale di Venezia. pre-

lioduto dal dott. Casiroii. ha 
rinviato a nuovo ruolo ire pro-
redimenti ponali rimessi a] suo 
[iudizio dopo una istruttoria 
sommaria. non essendo in gra-
lo di interpretnre la recento 
sentenza della Corte Cosiitu-
Kionale. relati\a ai diritti della 
life*a durante la fase istrut
toria 

II tribunale. pur osservando 
che la sentenza della Corte Co
stituzionale non e ancora a sua 
conoscenza nolle forme di leg-
je. e che l'opportunita di pren-

|dere tale conosconza ha, co-
munque. carattore pregiudizia-
le, h i rinviato i processi a nuo-

lv ruolo. 

Tribunale si concluse con la 
condanna della quasi totali
ty degli accusati a pene fra 
i due e i cinque anni di re-
clusione." 

Ieri si e celebrato il pro
cesso di appello, che c ser-
vito da test per comprendere 
quali riflessi avra la senten
za della Corte costituzionale, 
secondo la quale anche nel le 
istruttorie condotte dal pub
blico ministero (istruttorie 
sommarie) i difensori hanno 
il diritto di essere messi al 
corrente dello svolgimento 
delle indagini, attraverso la 
lettura degli interrogator! 
(eisenziale per la prepara-
zione della difesa) e la par-
tecipazione ad altri atti com-
piuti dal magistrato, come 
ad esempio perizie e sopral-
luoghi. 

Nessuno di questi obblighi 
fu rispettato nell'istruttoria 
della quale ci st iamo occu-
pando. Percio la richiesta di 
uno dei difensori, l'avvocato 
Pietro D'Ovidiq — al qua
le si sono associati Ada Pic-
ciotto, Maria Canzarano, 
Giorgio Franco, Giovanni 
Rubino, Luigi Tirone e Fran
co Patane — non sembrava 
infondata. II legale ha detto 
che neH'istruttoria non era 
stata osservata alcuna delle 
norme che garantiscono il 
diritto degli imputati alia di
fesa (ribadito, ripetiamo, dal
la Corte Costituzionale con 
la sentenza di venerdi) e che 
percio l'istruttoria stessa do-
veva essere dichiarata nulla 
e uli imputati rimessi in li
berta. 

Dell ' intervento del pubbli
co ministero si e detto. In 
pratica il suo significato era: 
< La Corte Costituzionale 
puo abolire norme di legge, 
non interpretarle. L'inter-
pretazione spetta a noi. Co-
munque Tintervento dei g iu . 
dici costituzionali non ha ef-
fetto retroattivo, o, per dir-
la con il dottor Siotto, e va-
lido e x nunc e non ex tuno. 
Quanto aberrante sia la pri
ma affermazione e abbastan-
za chiaro per tutti. E* forse 
necessario, invece, aggiun-
gere che, proprio perche la 
Corte Costituzionale ha in-
ferpretato la legge (dicendo 
che in ogni caso i diritti del
la difesa vanno rispettati) e 
non l'ha abrogata. Tinterven
to ha effetto retroattivo e 
dovrebbe provocare l'annul-
lamento delle migliaia di 
istruttorie sommarie — fra 
le quali quelle contro Ippo-
lito, Marotta e Giacomello, 
Claire e Voussef Bebawi, 
Egidi — condotte in viola-
zione dei pochi diritti che 
il nostro codice concede agli 
imputati e ai loro difensori. 
Perche la Corte Costituzio
nale, come dovrebbe essere 
ormai chiaro. ha detto: « II 
codice stabilisce che a par-
tire dal 1955 in tutte le istrut
torie, sommarie o formali, i 
diritti delln difesa devono 
essere rispettati e regola, 
moltre, questi diritti ». 

S e la posizione del procu
ratore Siotto, il quale pro-
babilmente tenendo presen-
ti ben altre istruttorie (ap -
punto quelle contro Ippoli-
to e Marotta) puo anche es
sere compresa, pur se non 
approvata, davvero incom-
prensibile e la decisione del
la Corte d'appello, che non 
possiamo confutare in modo 
piu puntuale . perche non e 
stata per nulla motivata nel 
dispositivo della sentenza. A 
questo punto dire che le Cor. 
ti di merito sono in attesa 
di «pii i precise disposizioni 
supenori > non 6 a/zardato 
e non e neppure offensivo. 
perche e noto che la maei-
stratura si e data da sempre 
un sistema piramidale. con 
a capo gli alti magistrati . E 
anche le interpretazioni del
le leggi vengono dalTalto: 
nel ca<!o specifico dalle Se-
zioni unite della Cas^azione. 
le quali hanno gia espresso 
il loro parere diametralmen-
te nnpo^to a quello della Cor
te Costituzionale 

Chi si e chiosto quali ri-
fle«<i avrobhp avuto la sen
tenza della Corte Costituzio
nale sulie passate e future 
istruttorie ha. a lmeno per 
ora. una risposta as^ai delu-
dente: tutto come prima. 

a. b. 

II cavallo da tiro 

La subordinazione dell'IRI ai gruppi monopolistic! non risalta solo nelle oziende in crisi del settore meccanico (come 

I'Alfa e la Saimca) ma appare ancora piu chiaramente all'lfalsider di Bagnoli che rinnova gli impianfi e aumenta 

la produzione — Anche qui Toccupazione subisce un durissimo colpo attraverso I'aumento del lo s f ru t tamento 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, febbraio. 

Una crisi produttiva profonda — 
po/iticamente riuc/utrice — torna 
a manifestarsi nelle aziende a par-
tecipaziane statale dell'IRI. Di tale 
crisi Napoli offrc, insicme con Ce-
nova, una testimoniunza dramma-
tica. Infatti, a parte I'ltalsider di. 
Bagnoli che porta avanti (come, lo 
vedremo) i piani di sviluppo fis-
sati a suo tempo dalla Ftnsider, il 
panorama complessivo dell'indu-
stria di Stato e anche qui dei piu • 
yravi - e allarmanti. Chiaramente 
politico e la causa che sta alia 
radice della crisi. Questa causa e 
la mane at a attuazione, da parte dei 
governi del centro-sinistra, dello 
rtforma delle partecipazioni stata-
li, senza la quale diventa vano par- -
tare di una politica di program-
mazlone democratica dello svilup
po economico e I'IRI continua ad 
essere il cavallo da tiro della Con- -
findustria. 

Kscmplare e al riyuardo cid che 
si verifica all'Alfa Romeo di Po-
migliano d'Arco. Qui, a due soli 
anni dall'investimento di 11 mi-
liardi di lire per rinnovare e am-
phare la fabbrica, la direzione ri-
duce drasticamente Vorario, passa 
a Cassa integrazione 500 opcrai e 
prospetta, come sola alternativa, il 
ridimensionamento dell'azienda, ne* 
piu n6 meno come un imprenditore 
privato. Che cosa e aecaduto? E* 
accaduto che — mancando un tn-
dirizzo politico vincolanle, del Por
tamento e del governo, che impon-
ga all'IRI investimenti di provato 
tnteresse pubblico —, I'azienda ha 
compiuto quei massicci investimen
ti per inscrirsi, in accordo con la 
Renault, sul mcrcato automobili-
stico. Cid, non solo senza tener 
conlo che il boom dell'aufo e una 
delle cause delle distorsioni della 
nostra economia. ma senza nemme-
»o curarsi di prevedcre le diffi-
colta di mcrcato oggi sopragpiunte 
in questo settore e che crano gia 
chiare o comunque prevcdibili due 
anni or sono. 

Scelte sbagliate 
£' oin'io che ben direr$a sareboe 

oggi la situazione di questa impor-
tante fabbrica se quegli 11 miliardl 
fosscro stati incestiti all'Alfa per 
produrre le macchine uteasili e gli 
impianti necessari per la industria-
lizzazione del Mezzogiorno ed il 
rinnovamento della sua agricoltu-
ra. Ma non solo non si e compiuto 
questa scelta, Ce dt piu. Le stesse 
fabbriche 1RI esistenti a Napoli e 
capaci gia oggi di produrre tali 
macchine e impianti sono state an-
ch'es^e investite dalla cri*i. La 
SAIMCA — che prima e stata ren-
duta dall'IRl a un imprenditore 
prirato e. poi, una rolfa sfruttata 
dai prirati. e stata riacquistata dal-
lo stesso 1R1! — e in liquidazione 
e tutti i suoi opcrai sono costretti 
alia lotta per eritare il licenzia-
mento e rnlrcre I'azienda. La FM1 
e la MECFOXD. altri due complessi 
specializzati in questo ritale set-
tore delle macchine utensili. sono 
ogoetto di » esprrimenfi organtzza-
tivi • senza co*tmtto. rtducono 
Vorario. non compiono scelte effi-
caci, non si ponnono serie prospef-
tive. Altre fabbriche — che pro-
ducono materiale ferroriario — ti-
rano aranti. come I'AVIS e la 
AERFER. ostccolate n*l loro svi
luppo dal mancato rammoderna-
mento delle Fcrroiie. 

• • * 
Ma se la mancata riforma delle 

partecipazioni statalt ha portato le 
aziende mcccaniche dell'IRI ad una 
situazione grare dal piinto di ri«fa 

?rodutnro. qual c la .situazione nel-
e aziende di Stato sotto il profilo 

soctale? 
Oggi I'IRI ha assunto, addirittu-

ra. un ruolo d'aranpuardia neirat-
tacco che il padronato ha sferra'o 
ai lirelli d'ocmparione. al salario. 
alle condizioni di laroro e d» rita 
degli overai. La dimo<trazionc piu 
eridente (enche se apparentcmen-
te meno drammat:cai di questo 
ruolo di • ax-anonardia del grande 
padronato • a*sunto dall'IRl' la si 
riscontra ancor meglio dorr non 
e'e crisi produttira. dove — al con
trary — cV sn'Iuppo e rammoder-
namento degli impianti come e. ap-
punto, il caso dcll'Italsider di Ba
gnoli. 

I piani di rinnovamento e di am-
pliamento del grande complesro si-
derurgico dt Bagnoli elaborati ne-

gli anni scorsi dalla Finsider non 
hanno Alibi to — sostanzialmente — 
quet ridimensionamenti che hanno 
invece subito gli investimenti nel
le aziende meccaniche a causa del
ta riduzione della spesa pubblica 
deciia dal youerno per la sua poli
tica " anticongiunturale *. All'ltal-
sider di Bagnoli si e registrato solo 
un certo ritardo nella realizzazio-
tie dei piani stcssi. In base a que
sti piani, tuttavia, la produzione 
tocchera in questo stesso anno o 
agli inizi del 1966 quasi 2 mttiont 
di tonn. d'acciaio. Le vecchie ac- • 
ciaierie Martin e Thomas sono sta- v 

te eliminate e sostituite net set-
tembre scorso con la nuova acciaie-
ria L.D. (sono le iniziali del pro-
gettista, ing. Listz Dovnitz): si 
tratta di un impianto tecnicamente 
avanzatissimo. 

L'ampliamento dell'azienda e'e 
sfato ed e in corso. Importanti im
pianti sono stati, come s'e visto, 
rinnovati; ma Vorganico — da an
ni giudicato insufficiente — tion e 
afjatto aumentato, nonostante gli 
impegni della direzione. Le condi
zioni di lavoro non sono per nulla 
migliorate. Anzi, proprio in conco-
mitanza con il processo di ram-
modernamento si registra la chiara 
tendenza della direzione a ridurre 
e non ad accrescere Vorganico, a 
pegaiorare e non a migliorare le • 
condizioni di lavoro. 

Come hanno risposto e come ri-
spondono i lavoratori delle Indu
strie di Stato napoletane a questa 
posizione di - avanguardia del pa
dronato - assunla dall'IRl e agli 
attacchi che da questa posizione de-
rivano? Se si esamina il calenda-
rio delle lotte compiute neiI'arco 
di tempo che va dal luglio al di-
rembre 1964 si ha un quadro di 
scioperi e di agitazioni abbastanza 
ampio e profondo. A parte infatti 
lo sciopero del novembre scorso 
all'Alfa (riuscito solo parzialmen-
te, dopo quelli attuati all'88. atl'$5 
e al 90 per cento nel luglio. nel 
settembre e nell'ottobre) tutte le 
astensioni dal lavoro prodamate 
dai sindacati sono state effetluate 
con grande compattezza: dall'S9 al 
100 per cento. 

Sottolineata Vimportanza di que
sta risposta opcraia alia politica del
l'IRI, un primo riliero critico vie-
ne spontanco non appena si cono-
scano le rivendicaziom per le quali 
questi scioperi sono stati compiuti. 
Si tratta — in generale — di azioni 
sindacali unitarie attuate tutte o 
quasi tutte per spezzare I'intransi-
genza delle direzioni su una sola 
imporlante questione: la contrat-
lazione dei premi. Solo all'Alfa Ro
meo o alia SAIMCA si e scioperato 
per un obiettivo piu avanzato, cioe 
per nuovi indirizzi produttivi, per 
una politica nuova delle partecipa
zioni statali nel quadro della pro-
grammazione democratica. All'Alfa 
— in una misura certo non suffi-
ciente ma comunque apprezzabde 
— e stata, per esempio, ripresa e 
riproposta la petizione al Parla-
mento per la riforma delle parte
cipazioni statali lanciata lo scorso 
anno da un comitato unitano dei 
lavoratori dell'Ansaldo San Gior
gio di Genova. Dunqne. dal punto 
di rista del contenuto politico de
gli obzettiri. le punfe formalmente 
piu avenzate del mocimento si re-
gistrano nelle fabbriche in cui — 
per I'atfacco delle direzioni al po-
sto di laroro e alia stessa soprav-
virenza della azienda — i lavora
tori sono posti. oggeitiramente, su 
un tcrreno difficile. - difensivo -. 
Per contro. nolle fabbriche dore 
co" una situazione produttira buo-
na e dove, in ogni caso. non e'e 
minaccia immediata al posto di 
laroro e omndi esistono per la clau
se operaia condizioni oggettive per 
una lotta (rirendicatira e politica) 
S7J un terreno non difensiro ma 
offensivo: qui il mocimento non 
solo non pone ancora. in concreto. 
Vobietttro della riforma delle par
tecipazioni statali. ma ha finora 11-
miiato. come s'e risto. oeneralmen-
te ad una sola rirendicazione (I 
prrmi) la lotta per VappUcazione 
drl contralto che offre invece unci 
raua gamma di rivendicaztoni per 
confoifnro ralidamente il r-otere 
delle direzioni nelle aziende 

• • • 
I'na prima podtira eiprcrsione 

della po^.ttbihta di superare le dc-
bolezze e le contraddizioni del mo-
vimento si e arufa con le Confe
rence di fabbrica. alle quali si e 
dato vita attraverso comifati tini-
tari. L'aspetto indubbiamente posi-
ttuo di Qufstt ConJCTcnze, U loro 

reale rulorc sta nel fatto che esse 
hanno » mosso le acque - e contri-
buito efficacemente a far uscire 
gli opcrai da quelle posiziom di 
scetticii,mo e indifferenza cui ac-
cennavamo piii sopra. Esse hanno 
mostralo ai lavoratori la possibi
lity reale di colleyure — m una 
lotta unitaria di ampio respiro — 
gli obicttivi rivendicativi e im
mediate per il rafforzamento del 
potere di contrattazionc nella fab
brica, a quelli genefali della rifor
ma delle partecipazioni statali e 
quindi della • proyrammazior.e per 
risolvere, in primo luoyo, il pro-
blema del Mezzogiorno. Positiva e 
stata Vinfluenza delle Conferenze 
sulla stessa C1SL oltre che sul PSI. 

Le crltiche che alcuni compagni 
fanno alle Conferenze, e cioe che 
esse non avrebbero rafforzalo il 
Partita nelle fabbriche, appaiono 
quanto meno strumenluli, potche 
sono indirizzate ad una iniziativa 
il cui compito non e quello di raf-
forzare il Partito nelle aziende ma 
di sviluppare I'unita e il movimen-
to dei lavoratori di tutte le ten-
denze. Tuttavia, quelle critiche non 
giuste o strumentali partono da 
una esigenza non solo pienamente 
giusta ma decisiva: il rafforzamen
to, appunto, del Partito nella fab
brica che appare sempre piii come 
il punto essenziale per garantire 
il superamento delle debolezze e 
delle contraddizioni del movimen-
to. Si potrebbe credere che si trat-
ti di una esigenza ovvia, prcsente 
chiaramente e concretamente alia 
coscienza di tutti i militanti co-
munisti nelle fabbriche IRl. Che 
non sia cosi risulta, fra I'altro, dalle 
discussioni in corso in preparazio-
ne della Terza Conferenza nazio-
nale dei comunisti opcrai. 

All'Italsider. per esempio. vi sono 
compagni che rilengono che la que
stione piu importanle ed urgente 
non sia il rafforzamento o la to-
struzione del Partito iiclla fabbrica 
ma I'impegno pratico dei comunisti 
nel sindacato. Cid r tanto piu ne
cessario — sostengono i compagni 
fautori di questa test c dal mo
mento che la stessa Zo.'.'a sinda-
cale non ricsce a svilupparsi su 
tutta la ricca ed importante piatta-
forma rivendica'.iva indicata dal V 
Congresso della CG1L. ma si nducc 
piii spesso nel n^reito \pazio del
la - monorivendicazione •. A 'juesti 
giudizi, che si po.ssono definire di 
' pansindacalismo', si contrappon-
gono i aiudizi di quei compagni che. 
sentendo con forza Vimportanza del 
ruolo del Partito fmiscono per cade-
re m una concezione /etiri-tica di 

NAPOLI — Una recente manifesta-
zlont degli operal della SAIMCA 

talc'ruolo, negando ogni important 
e qualitd al momento rivendicativo. 

Nel dibatttto, questi giudizi cp-
paiono supcratl e ri.solti — positiva-
mente — da quei conipa//ni dell'Ital-
sider i quali, partendo da un esame 
obiettivo della situazione della fab
brica, riescono a stabilire un chiaro 
nesso tra arione rirendicatira e 
azione politica e, alia luce di que
sto nesso, a indicare i compiti del 
partito e del sindacato visti come 
momenti autonomi e insostituibili 
dell'organizzazione del movimento 
operaio in fabbrica. Questi compa'tni 
(e ci riferiamo in particolare all'in-
teressante e vivo colloquio che ab-
btamo avuto con un yruppo di gio-
vani militanti opcrai deil'Italsidcr 
di Bagnoli) criticano anch'essi il 
ruolo che oggi il Partito svolye nella 
fabbrica, poiche esso si esaurisce o 
in una attivita organizzativa fine a 
se stessa o in ' frammenti di sinda-
calismo ~. Ma formnlando tale cri-
tica questi compagni non intendono 
che il Partito possa o debba delega
re al sindacato i problemi della 
condizione operaia nella fabbrica. II 
Partito non pud qualificarsi solo nel-
Vindividuare e indicare le cause po-
litiche penerali che determinmo 
quella condizione operaia. dcnlro e 
fuori della fabbrica. e nel richiedere 
riformc di rtruttura come quella del
le partecipazioni statali. Secondo 
questi compagni. non basta, per 
esempio, che nello sfabilnnpnto di 
Bagnoli il Partito si metta in grado 
di dimostrare il ruolo che I'IRI e 
in primo luogo Vltalr.ider debbono 
srolgere \>cr garantire Voccupazlone 
nel Mezzogiorno e in tutta Italia. 

Infatti, la subordinazione della 
politica dell'IRI alle scelte mono-
polistiche (subordinazione che ol-
VAlfa di Pomigliano o alia SAIM
CA o altrove ha come consegmnza 
la crisi produttiva e quindi I'attacco 
al posto di laroro) ri e^prime al-
I'ltalsider in una fortistima acccn-
tuazione dello sjruitamen'o operaio 
che rappre*enta amh'e^o — nelle 
specifiche condizioni produttive di 
questa grande fabbrica — un colpo 
grave all'occupazione oltre che alia 
salute dei lavoratori. .Atsai sempli-
ce c chiaro e il discono che questi 
compapm fanno al rU/uardo Essi m-
dicano nella pratica delle doppie 
mansioni. in certi arpetti delle pa-
yhe di class?. neirnbu<ro dello *fra-
ordinario. nei cottimi, ecc. i momen
ti in cui si estnnseca !o -zfruttamen-
to e I'attacco all'occupazione e 
sui quali deve battere Vazione uni
taria dei lavoratori per contatare e 
bloccare — proprio con I'obiettiro di 
un aumento degli organici — il inec-
canismo dello sfruttamento. 

Ciascuno di questi momenti con-
tiene e rivela I'intera politica che 
I'ltalsider attna nella fabbrica Cla-
moro*0 r I'esempio fornito dal la
voro straordinario. All'Italsider di 
Bagnoli sono orcupa'.i O7o: oltre 
5000 lavoratori i qua'i hinno dint-
lo — per ferie c pr conn'iii^ta ri
duzione dell'orario di laroro — a 
50S ore di ripoto a f^fa Sono. dun-
que. in complesto, 2 milioni e 540 
mila ore di ripo^o all'anno. Nella 
estate del 1963, quando scatto la pri
ma riduzione d'orano di 3 ore e 
m^zza stabihta dal con'ralto (la <e-
conda. di 1 o~a e mezza, e zeatt.ita 
il pnrno grnnaio di qucst'anno) la 
FIOM calco'.o chr- ocrorreva aumen-
tare t orpamco di 500600 nuna <e 
si intendera far diventare effett:io 
nposo e libnna quella riduzione di 
orario Oggi. mettendo nel corito. ol
tre che le riduzioni d'orario. le fe
rie occorrcrebbe assurr.erc da 1000 
a 1200 lavoratori. Ma Vorganico al-
I'ltalsider. non e aumentato. anzi e 
diminuuo. Per eritare le a*sunz>om 
necessarie I'ltalsider ha scelto la via 
del lavoro straordinario ad oltran-
za. Si e giunti ad imporre tumi di 
lavoro di 12 e perfino 16 ore con
secutive.' Vi e una doenmentaz^one 
della Commissione interna (che e 
stata resa nota di recente anche da 
Mondo nuovo> che elenca lettere di 
lavoratori che protestano perche so
no stati ammoniti dalla direzione 
per essersi nfiu'ati, qual che rol'.a 
di fare lo straordinario c cib dopo 
mesi di mass^cranti tumi di lavoro 
Cosi e per le doppie mansioni. una 
altra • tecnica • dcilci direzione Hal-
sider per eritare di accrescere la 
occupazione in fabbrica. Infatti. con 
il sistema retrtbutivo vigente a'VIial-
sidcr (paghe di classe) le dopo.e 
mansioni non dovrebbero nssere pos-
sibili: il lavoratore e classificato in 
base ad'una prccisa mansionc e per 
quell* maruioM r pagaio. Non pud 

quindi essere chiamato a coprire 
fiiau-woui diper.se. Ala nella reullil 
produttiva dei reparti la doppia 
mansione e impostu di continuo. An
che ull'ltalsider di Bagnoli, come al- , 
la Pirelli di Milano, il lavoratore e 
considcruto come un Jolly, buuno 
per tutte le combinazioni. E' ovvio 
che per questa via si sfrntia di piii 
Vopcraio e si evita in tal modo di 
ass a mere altra manodopcra. Questo 
stesso fine viene inoltre raggiunto 
con il disconoscimento della reale 
qualifica professionale del lavorato-

- re (disconoicimento che e reso isti-
tuzionalc e sistcmatico dai criteri ill 

' valutazione del lavoro sui quali si 
fonda la tecnica delle jxiyhe di 
classe) e con Vintensificazione con
tinua dei ritmi di lavo'o. Di qui, an
che, Velevato numero di infortnni 
sul lavoro e la loro gravita: il che 
risulta da quanto si pu<> leygcre .sul-
lo stesso giornale dell Itaisider — 
Bagnoii notizie — del dicembre * 
scorso: 'Possiamo dire che per 
quesl'anno, statisticamente parlando, 
e stata finora registrata una diminu-
zione, rispetto al '63. di circa 8 in-
fortuni per ogni milione di ore la-
vorativc. Purtroppo, pero, in que
sto stesso periodo si sono veriflcati 
quattro infoitunt mortali che. come 
e logico. anmillano il pur esistente 
miglioramento -. 

Paghe di classe 
Paghe di classe, qualifiche, cotti

mi, lavoro straordinario, doppie 
mansioni, ritmi, infortuni sono dun-
quc nodi che riconducono tutti ud 
un unico problema centrale: Vins-if-
ficicnte numero di lavoratori pre-
senii in fabbrica. Vesiycnza di au-
mentarc Vorganico rapidumente di 
1000-1200 unitd. Ma Vazione unitaria 
di fabbrica per conquistare questo 
importante obiettivo non e pcn.tubile 
senza la creazione o tl rafforzamento 
— nell r.zienda — dn\l'organizzazio-
ne politico e sindacale della cla.,-;e 
operaia. Infatti, se — come in realtA 
e avvenuto — lotte unitarie anche 
imitortanti per rivendicaziom come 
<iuclla del prermo. possono essere 
efficuccmetite suscitate c dirette, 
dall'esterno della fabbrira, dai sin
dacati provincial!, un movimento 
capace u. contestare c di sciogliere 
tutti i nodi che abbiamo .sopra mdi-
cafj puo na^cere solo dall'interno 
dell'azienda e per il contributo di 
tutti i lavoratori e di tutte le loro 
organizzazioni di fabbrica. 

Ecco perche proprio quei 'compa
gni che sentono profondamente la 
esigenza di un forte Partito comu-
ni\ta nella fabbrica (capace di 'ina-
Ji/icarsi, autonomamente, sut pro
blemi drlla condizione operaia per 
collegarli a quelli politici gewrali) 
sono gli stcsi che avvertono con 
alir"itanto imp^gno la necessifd di 
avcre una se-ione sindacale azien-
dale eletta democraticam^nte col 
contributo di tutti i reparti. capace 
di chiamare i lavoratori a dtvenire 
protagonLsti eff"ttivi della rtcenda 
sindacale di fabbrica non solta'ito 
nel momento dello sciopero 

Solo agendo in questa direzione 
possono essere superate contraddi
zioni come quella, per esempio. che 
porta molti lavoratori dell'ltalsider 
(i cui biianci familiari sono agyra-
vati dalla disoccupar:one aioranle^ 
cd affrontare iiidivid'talm',nte. con 
lettere e richie-.te al a direzione, il 
problema dell'assunzione di un loro 
cowjiunto Questi lavoratori non ve-
dono ancora con chiarezza d legume 
diretto che e'e tra quel problema 
che h an-gustia e la pratica degli 
straordinari. delle doppie mansio
ni. ecc Cosi come es<n non avver
tono ancora concretamente che it 
problema dell'attacco all'occupazio
ne all'Alfa Romeo di Pomiqhano o 
in altre fabbriche IRI non e per le 
maestranze dell Itafider un - pro
blema di solidarieta - ma il loro 
stesso problema in forme diverse e 
piii acute. E" solo, insomma. portni-
do la classe operaia dell'ltalsider a 
maturare sui propri problemi — e 
a conquistare un reale potere di 
contriittazionr nella fabbrica — che 
si puo contrmporaneamente sriJ'ip-
pnre la coscienza neccssaria non >o-
Jo per re*p!mere Va'.tacco m corso 
ma per portare aranti, con effica-

• cia. e m colleiamenio con tutti i 
lavoratori dell'IRI (dalle punfe piu 
avanzate a quelle piu arTtrate) la 
battaplia per la riforma delle parte
cipazioni statali, via obbliqata per 
imporre una programmazione dc~ 
mocratica dello sviluppo economico. 

Adriano Aldomoreschi 

Un lufto del 

movimento femminlle 

ANNA 
GAROFALO: 
una donna 

\. - s • , 
t * * » 

moderna 
Qiiamlo Anna (»urofnlo co-

iniiuio a fcrrivcre sulla tcrza pa-
giua <lil quoiiilidno tli (iinvaimi 
Amt'iiilola, / / mondo, quello del 
KiomaliMu era ilrrisanicnle, tal-
M> lii jtr.inil«* ecce/ione tli Matil-
dp Meruit, un nii'MHTe « ila uo-
mo u, in Malia, Ma Anna Cirn-
fain non leico ili rn l rani tli nip-
piallo, quail scu^imlosi di non 
u\crc « il it-qiii«iin del srma n. 
Si (inn'iiio Miliiio roil i prnlile. 
mi politici r Mici.ili inn mi ini-
iffsiin da militanti-: c qurMti fu 

il sun Mile, poi, M'liipre, con la 
jienliltv/a, la rhi l la t> la fer-
uitv/a die fin olio i Haiti salicn-
li ilfl Mio taiallrrc. I'. Inllavla, 
non tliuit'iilico mai tli esse re una 
ilotina, nemineno quantlti la sua 
intelligetua, la sua jeriela pro-
fessionale e il surresso dei suol 
lihri e ilelle Mir rtilirit'lin pole-
\ano inilurla a negare (mine h 
awciiulo poi per allrr HUB col-
leglie) la t-siMt-n/a ili una que
stions feiniiiinile. 

1'er usare una e^iressinue tli 
Paliniro Tnglialii, Anna Carofa-
In n<m intlossii mai « i ealzoni 
iileolofsit'i »: la rulirira railiofo* 
•lira t-lie leiiue tl.il I'M I. per ol
io anni, M rliiama\a Parole di • 
una tUmtui. e non per caso. In 
quella rulirira, come poi nei cor-
M\i tli coMtimc rlie \enne puh-
liliramlo MI qiiothliani r srltimn. 
nali, r'era, e pret i«a. la vtilonla 
tli rontrihuire a liberare r a ren-
tlere operanle la cramle rircliez-
za soeiiile e titnana rappreM-ntata 
tlalle enernie femminili. K e'era 
la eoseieii/a die riii .sarelilie Ha
lo rest* possiliile snllanlo tla una 
rollura. <!a mi tiuoxo i l i in a nrl 
quale si reali/z.-H'-rrn |e (crantli 
spenm/e milrile nella Hesisleiita. 

.\el \oliinie L'ttiiliiinu in Itnlia, 
die raeeo>:lie. qua'i in forma tli 
iliarin. le riflessiiini tlella serit-
liice die aeeouipapiiartimi pli an
ni del tlnpo)Micrra. ri sono, in 
questo seiiso. pajiine a?sai chin-
re: at-eorale, a \olle. perfino ama-
re. ma sempre niollo Iiit-iile. 

Proprio per t|lie5tu sua lueicll-
la, \nmi (.arofalo, pur collocan-
ilosi tleliheralamente sul lappeto 
tli tpielle die nel primo tlopo-
^uerra furiino t-liiamate n terze 
furze » e poi annoverantlnsi tra 
f.V\ inlelletluali railicali, tent) 
sempre I'eMpen/.a del colloqnio 
piii largo run la jienlc roiruin-, 
tlel ronlattre ron • il movimento 
femminile tlriiitirratii'o organir.-
zalo. ' " - ' ' 

(.liiantlo. nell'llalia apprria l i 
bel ata. I'l'iiiiine tlonne itallane, 
elie iliiranle la He»i«len7a aveva 
riimilo lull! i nm\imenli femmi
nili aiiliiasi-iMi. fu aliliantlonata 
tla aleiini fcruppi tli « ter/a for
za » (e il iii(i\iiueuto caltolleo, 
inlanto. a\rva \olutn rreare ana 
sua propria assoriazione femmi
nile), Anna Garofalo elilie pa
role amare. tpi.i<i tli faMidin, 
prrrlie awerlixa il limite ili una 
poci/jone tlie ri<tt-hia\a tli confi-
nar«i. tiliietli\ameiitr. in uno 
c spit-mliilo i<ol.iniento ». funri 
tlal eonlallo run le for/e die. 
giomn per piorno, in tutto il 
f'ae«e. \ i \e \ani i i prolileini Ae\-
la no*tra realia tpioliiliana. 

K' «lalo for»e aurora a ra»i«a 
tli qtirtta luriilila e del MIO im-
|irpno, rlie \iina (Garofalo, nel 
piorno ilella Mia M*oinpar«a, ful-
minra r ilraiiimalirameiite pre-
riirc. «i r jsii.iilapuala MI alrnni 
A ):ranili » tpiolitliani. rlir pnre 
«i «enirnno tlella Mia prima, ana 
Imrorratira nolerella tli rronara. 
IVrrlie inline tpie-la srritirfre, 
t|iie<la :iornali*la mililanlr. qne-
Ma anlifa«ci5la. era una donna 
moderna. la tr'liinonr tli una 
rollura rlie I'llalia ufTiriale non 
puo rlie rerrare tli ipnorare. 

I funfrnli 'di Anna Garofalo 
avranno luoao oggi. alle ore It, 
partendo dall'Ospedale San Ca-
millo. 

Piano di 
scombi 

culturali 
Italia-URSS 

Oggi alle ore 17, presso la 
sede dell'Associazione Italia. 
URSS verra firmato un piano 
di collaborazione culturale per 
;1 1965 tra 1'Associazione UBSS-
Italia e 1'Assort azione Italian 
URSS 

Una delegazione dell'Asso
ciazione URSS-Italia composta 
dal prof. Viktor Lazarev, sto-
nco dell'arte bizantina e mem* 
bro dell'Arcademia delle Scien-
ze deirURSS. e dal professor 
Savelij Novikov. giurista, 
membro del Direttivo della 
Associazione URSS-Italia, pren-
dera parte alia firma del pia
no di collaborazione culturale 
e scientifica. 

Saranno presenti, inoltre, da 
parte sovietica G. A. Jukov, 
deputato al Soviet Supremo 
dell'URSS. M. A. Juravleva, 
deputato al Soviet Supremo 
della RSFR. D. P. Scevliafjhin, 
del Comitato Direttivo della 
Associazione URSS-Italia, A.A, 
Viscnevskij, vice direttore del
la TASS. 

Da parte italiana. oltre alia 
presidenza della Associazione 
Italia-URSS. composta da E-
duardo De • Filippo. Renato 
Guttuso. Cesare Zavattini. on. 
Orazio Barbicri e sen. Jaures 
Busoni e ai membri del Di
rettivo nazionale dell'Associa
zione, saranno presenti scrit-
tori. scienziati. artisti e de
cent! universitari interetsatl 
agli scambi culturali trm I #ua 
patiL 
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