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lerl all* H * in plstzale Bt-

racca un mlllte^dcHa o . N. R. 
Invitava un fiovarf* aul M an. 
ni a moitrare 1 spot docgmenll dt 
Idtntlta. Lo sconosciuto p«r tutfia 
rUpotta si dava alia fuaa • un 
mlllte della Ltglont Mutl, chc al 
trovava a tranaltar* In quel mo-
mtnto aul plaualt, dopo averfll 
Ingiunto. inutilmtnt*. di ftrmar-
il aparava un colpo dl mltra chc 
rauiungeva It Xugglaaco. Questl 
ricovtrato aU'oipcdal* Nuovo de-
ctdava. La i i l m i dtl glovana tro-
vatt aU'Obltorie par 11 riconotcl-
manto. 

l r . 

•V «& •* 

Vent'anni fa una pattuglia di fascisti 
assassino il compagno Eugenio Curiel 

•-it- - . 

\s 

Ricordo d i« Giorgio 

II dito 
A '•-

piaga 

oro> 
della Snia 

« Sconosciuto ucclio durante la fuga >: con questo 
titolo a una colonna nella pagina della cronaca mi-
laneae II glornale fasciata I I Lavoro dava notizla, II 
25 febbralo 1945, delt'aasaaalnio di Eugenio Curiel 

Venti anni fa, il 24 febbraio 1945, il 
compagno Eugenio Curiel fu assassinato 
a Milano,' in piazzale Baracca. da una 
squadra di « brigatisti neri »: mancava-
no due mesi appena al giorno dell'in-
surrezione popolare del 25 aprile, che 
avrebbe liberato 1'Italia settentrionale 
dai nazifascisti. 

L'articolo che oggi ripubblichiamo 
per concessione dell'autore fu scritto da 
Elio Vittorini a ricordo del compagno 
ucciso ed usci suWUnita e su Epoca 
Nuova (organo centrale del Fronte della 
Gioventii) rispettivamente il 9 e il 27 
aprile del '45. II testo, allora, non com-

DI ELIO VITTORINI 

parve integralmente, nella sua stesura 
originaria; ma fu pubblicato completo 
in seguito, in un numero (16, 1945) or-
mai pressoche introvabile della rivista 
Mercurio. 

Vittorini,' in queH'occasione. aggiun-
se una breve nota: « La Resistenza nel 
Nord? Per me significa Eugenio Cu
riel, la persona a cui sono - stato piu 
vicino dall'autunno del 1943 al febbraio 
del 1945. Ma non posso fare un discorso 
nuovo su di lui; mi ritrovo in bocca le 
stesse parole che dissi quando Curiel 
venne ucciso. Lo scritto fu pubblicato 
sul numero delYUnita clandestina in cui 

annunciammo la sua morte. Ne fu pub
blicato completo; Curiel era in mano 
loro, sulla tavola deH'obitorio, e si penso 
di non dar loro la certezza che proprio 
quella salma fosse Curiel. La parte 
dello scritto che non venne pubblicata 
e qui ddta in corsivo. " Giorgio " era il 
nome di battaglia con il quale chiama-
vamo Curiel (e. v.) ». 

II testo che ripubblichiamo e quello 
comparso su Mercurio: anche noi ripor-
tiamo in corsivo le parti che non usci-
rono, per le ragioni spiegate da Vitto
rini, suirfJnitd clandestina del 9 aprile 
e su Epoca Nuova del 27 aprile del 1945. 

CHI ERA 
/ cant sanguinari che ancorn hnttnito 

le vie di Milano, in quesli ullimi gior-
ni della loro reptihhlicn praletln did 
Reich, possano cantare viltoria per una 
vnha. Non per un orologio. una pennn 
stilografica e alcune miglinia di lire di 
cui hanno fatto bollino. A'e per il san-
gtte in cui hanno affondnlo il mttsn. 
Per molio di piu. 

L'unmo che una loro pattuglia di mi-
Hit uccise e derubb in piazzale Barac
ca, alle ire del pomeriggio. qui a Mi
lano, non era uno a di netauna n. Era 
a nostro D. del Partito comunista ita-
liano e deWItalia che loila; uno dei 
migliori e dei capi tra i a nostri n. 

Era Giorgio; aveva trenlartue anni, 
il volto gentile di un ragazzo. lanto 
di piu Be sorritleva nei momenti lieli, 
con quei suni denti bruciati dal fumo; 
e lanto di piu anche nei momenti duri, 
ae porgeva ad altri la sua fiducia, la 
sua sicurezza, la sua forza. 

Alto di atatura, anzi. molto alto, 
aveva nel mudo di muoversi qualcosa 
di arruffato e non pronto cnme BC 
avease preferito esser piccolo, llomo 
che aveva studiato scienze esallc. fana-
tico di cullura, intelleltuale, metteva 
nel modo di pronunriare le parole 
acute una verecondia e un impacrio, 
come' ae avesse preferito essero uno 
dei piu semplici fra gli operai. per i 
quali acelae un giomo di comhaltere. 

Venne al comunismo per malurazio-
ne aolitaria, individuate. Ma fu auhi-
to tra RII atlivisti e. quando nel no-
vembre '43 si stabili di nuovo a Mila
no, era uno che aveva tcrminato, da 

appena due mesi, di completare in car-
cere e al eonfino la preparazione di se 
stesso. Uicomincio allora a lavorare 
come lui era capace di la\orare. anche 
per (lirintlo ore di sejMiilo. sempre nel-
lo slrsso fredilo e nelln stcsso drserlo 
di < una camera. L'Unita, La Nostra 
Utlta, erano, in gran parte, scritti da 
lui. Era suo lavoro molto di quello 
che nella nostra stampa. dal novemlire 
'43 a questo febbraio. c slalo rsauie 
del noslro operalo. analiri dei tlifctti 
del nostro operalo, rirerca dei molivi 
di tali difetti e sugpcrimenlo di come 
occorrrsse fare per far mejilio. E mol
to era suo degli sforzi cumg>iuti per 
rcalizzare in Italia Pidca della a de-
morrazia progressiva s, e " I'iilra del 
a potere ai Comitati di Liberazioneo; 
molto era suo anrhe nell'opera asstdua 
con la quale il noslro Partito cerca di 
trasfnrmare i propri organismi. mat-
grado le condizioni impnsle dall'attivi-
ta clandestina, in organismi democra
tic!. 

Noi non intendiamo ingannare I ca-
ni che lo hanno ucciso. Accusiamo il 
colpo che abhiamo ricevuto, la gra-
vita della nostra perdita, e la portata 
di quella che. per avercela ciecamente 
arrecata, east dovranno pagare. Come 
se ci avessero ucciso Giovanni Hoveda. 
E diciamo questo nome scoperto a tut-
ti, per dare a loro una piclra di pa-
ragone. Perche essi sappiano che cosa 
ha fatto una pattuglia di loro in piaz
zale Raracca, alle ire del pomeriggio, 
il 24 febbraio. intendendo fare non di 
piu di quello che tutti loro fanno. uc-
cidcre e dcrubare gli uccisi, in quesli 
ullimi giorni loro. 

CHI E' ORA 
Per il Partito comunista non v'e 

nicnte chc sia irrepar.ibile. Se non \i 
sara un compagno che possa fare da 
solo tulto quello rlie Giorgio poleva 
fare da solo. \ i saranno due compa* 
[Mii. o ve ne saranno Ire. a farlo in-
giemc. Irreparabile e per noi solo la 
perdita del noslro afTclto. 

Dov'e ora Giorgio per il nostro af-
fetto? 

Legato a quello che gli e accaduto. 
lermo come un orologio a quelle ore 
Ire del pomeriggio. in quel piazzale 
Raracca, quel 21 febbraio. Viene da 
una strada dirello ad enlrare in una 
ailra, atlravcrso il piazzale, nel sole 
che e stato di quell'ora, e una cieca 
scarica di piombo gli becca e trapunge 
le gambe. Giorgio cade ma non sa per
che sia cadulo. Non fanno male le le-
rite al momento stesso in cui le rice-
viamo. Giorgio vuole rialzarsi. capire 
che cosa sin stato, e appoggia in terra 
le mani, forse si siede. Cerca anche 
gli occhiali? Certo Giorgio, cadendo, 
ha perdnto gli occhiali. Allora lo per-
citole. nell'addomc. la seconda scari
ca che to ferma. 

E questo e ora Giorgio per noi, 
jermalo in quel punto per sempre, e 
il nostro affetlo. che lo cede, divenla 
in noi qualcosa di piu: foiva di piu 
e fid mi a di pin, sirurezza di piu che 
ronquiatcremo lulln quello in cui 
Giorgio rreile\a. una vita migliore in 
fnndo a tulia qursta lotta. libera per 
lulti gli uomini. Felice per liitli gli uo-
mini. Queslo e ora Giorgio per noi. 
Fcrmo ncD'atlo in cui fu assassinato: 
e la sua fiduria ferma in noi. la sua 
sirure77a ferma in noi. tbinata da lui 
a iini pur in mezzo alia nostra perdita. 

Egli non entra. come i fascisti avrcb-
hero voluto, nel numero degli « scono-
sciuti », ueeisi ogni giorno su un piaz
zale, su un viale, per il bisogno di 
rani sanguinari che i fascist! hanno 
ogni giorno di urcidere. Al ronlrario: 
lulti gli « sconosciuli o ueci*i enlrano 
ora nel suo nome: uomini nseuri ab-
bntiuli. per a tenlativo di fuaa», per 
(i alleggiamentn sospetto ». o solo per 
a errore o e derubati anrhe dopo ri-
ronosriulo l'« errore •>. privnti sempre 
dei dncumenli perche restassero sco
nosciuli. lasriati a porgere le morte 
facce dalle lavole nude deH'obilorio: 
lanti ogni giorno, e dal settemhre del
la n ripresa» a oggi migliaia: e lulti 

• ora enlrano, migliaia come sono, nel 
nome di Giorgio; lulti si cbiamano 
Giorgio. 

Li vendicheremo lutli con Giorgio? 
La sua faccia era gentile e sempre 

St irrigidiva quando sentiva pari a re di 
rappresaglia. Egli sapeva che vendi-
carsi e far rappresaglia puo occorrere 

,a.,chi non';ha niente dinanzi a se; ai 
'fascisli pub occorrere: non'a noi che 

abbiamo molto dinanzi a noi. A noi 
occorre allro: loltare per queslo 
a molto i), e intensificare la nostra lot-

- ta. questo si, essere pin fill! tra noi, 
piu assidui. piu duri nella lotta, e or-
mai. ora che anche lui e caduto. af-
fretlare con ogni mezzo la fine del dn-
minio dei cani sanguinari. 

La mnrle. su ogni unmo. e insicme 
di lure e di ocrurila. Su un unmo che 
cade com'e radiiln Giorgio, la morte 
M divide: lascia la lure di se sul rn-
iluto. e ro«rurila camniina. ropre i 
rolpevoli e suggelln Pinfamia sn di 

• loro. 

Elio Vittorini 

Una testimonianza 
della sorella Grazia 

Uultima volta 
che attesi 
mio fratello Una rarisaima foto di Eugenio Curiel: a Cortina con la famiglia (Curiel 

e al centro, accanto a «ua rnadre) 

Ventiquattro febbrafo 1945. 
Sono le tre del pomeriggio. 
Sembra una giornata pruna-
verile e si starebbe bene al-
Taperto se non fosse che per 
strada si possono fare brutti 
incontn- A un tavolino del 
caffe Biffi di piazzale Barac
ca. a Milano. due donne e una 
bambina aspettano La bimba 
e un po" irrequieta. le donne 
parlano sommessamente tra 
loro Una e Grazia Curiel. so
rella di Eugenio I'altra e 
Wanda, la compagna di Cu-
r.el La bambina e Luciana 
la figha di Grazia. ma ormai 
la chiamano Puck da quando 
lo zio le ba aft-.bbiato affet-
tuosamente U nom.gnolo del 
foltetto shakespt>ariano Han
no appuntamento con Euge
nio per le tre e mezzo Wan
da l"ha la«ciato qu.ilehe ora 
prima. Grazia vuol salutare tl 
fratello. prima di part;re p^r 
Coma dove e ospite d; una 
famiglia arnica 

Graz:a e Wanda parlano di 
Eugemo 1 d.scorsi di due 
donne che vogr.ono bene ad 
un uomo che si eono<cono po-
co e che sentono un po I'im-
paccio della situ.iz one Ad un 
iratta dal piazzale. $1 odono 
brevi gndi rauche poi del 
colpi di irma di fuoco in ra 
p.da sucvPs<ione DO- ancora 
dopo una breve oarentest di 
$:Ienzio. alcuni cotp: piu lon-
tant come smorzati Le due 
donne smettono di pari a re 
guardann i*orologn» Le 'an-
cctte segnano le 3 Wanda ha 
un attimo <J* ^gomento ma 
non dice nulla 

• E' troppo presio — pensa 
— porcbe sia Eugenio- e si 

tranquillizza Grazia, Invece. 
resta assolutamente tranquil-
la Una tranquilhta che an
cora oggi. a venti anni di di-
stanza. la sorprende - Mio 
fratello — dice — era riusci-
to ad inculcarmi tale sicurez
za. che non ho mai pensato 
che potesse accadergli qualco
sa di irrepirable Anche quel 
giorno nonostante :1 tempo 
pa*5a$3P ed Eugenio non arrt-
vasse. non mis: mai in rela-
zione gli spari e Pappunta-
mento mancato -

Cur.el invece era arnva-
to in anticipo :n piazzale Ba
racca. ma I fa?c:sti lo s:a-
vano gia a^pettando 

Uno indica agli altn quel-
I'uomo alto con gli ocehhli 
- E' lui! -. gnda L'uomo ten-
ta la fuga. fidando nelle sue 
lunghp gambe I fasc.stl to 
:nseguono ma Cunel li di-
stanzla Una r3ff:ca rabbiosa 
lo blocca di colpo Cunel ca
de si nalza fa ancora pochi 
pai=si entra in un portone. al 
numero 4 di piazza della Con-
ciliazione Gli altn per6 gl' 
sono addosso e lo f;n:scono 
con un altra raff;ca 

Le due donne e la bambi
na. ignare continuino ad 
aspeuare L'nora due ore 
Poi Grazia si alza Dice a 
Wanda - Ben salutamt Eug<» 
n:o Dig!: che ci vedremo ap
pena iorj:o a Milano - Inve
ce Grazia non Tavrebbe p " 
rivisto ed ancora oggi si do-
manda perche. quel g:ornn 
non I'avesse capito anche se 
parlando di Eugenio. e pro
prio lei che sottnlinea la fi-
ducia che aveva nel fratello 

• l'affcito che era quasi s.mde 

nlla venerazione Fiducia, af-
fetto. venerazione che le im-
p^discono di ricordare Euge-
n.o n«*!la vita di tutti i gior
ni per ricordare invece gli 
ep-.sodi eccez:onalL quelli chr 
fanno di Eugenio Cunel un 
froe del secondo R:sorg:men-
to Ed e a fatica che Grazia 
ne«ce a richiamare alia me 
mona quei fatti che non hin-
ro nulla del mito anche se 
dim05*rano delPumanita del 
fratello 

- Era molto affezionato a 
tutt: noi — dice Grazia — e 
non perdeva ocea«:or.e per di-
mo^trarcelo anche <e il suo 
itteggamento. «pes*o. non era 
quello del fntel lo mi dei pa
dre piuttosto Ricordo che si 
arrabbiava quando 10 Sergio 
e Giciola ancora ngazzm:. 
intonavamo certe canzoneino 
di mont.^gna con qualche pa 
rola volcire E no: fin-.mmo 
ptT non cantarle piu per nor. 
d.<p:acc*rgl. - Ecco anche 
di bimhino U ritratto del 
fratello severo 

- S i era <evero Ma sape 
va anche es<ere gentile come 
nes*un altro In occasione de: 
compleanni, noi si faceva fe 
<ta in famiglia Ci si scam 
b:ava puvol: regali Era un* 
sorta di tradiz.one Ebbene 
Eugenio nusciva sempre a fa
re .1 regalo giusto a ctascuno 
d. noi. che nei suo: confronti 
ce la cavavamo molto sbriga-
tivamente regalandogli un ;i-
bro... Persino duranJe il lavo
ro clandestina quando aveva 
preoccupazioni di ogni sorta 
non dimenticava certe ricor-
ren2e R:cordo che nell'inver-
no del "-14 se ne arr.v6 con 

un p3cco di giocattoli per 
Luciana. che non so come 
to<<e r.uscito a procurarsi... -. 

Per quanti sforzi faccia. 
Grazi3 Curiel nesce a ncor-
dire del fratello soltanto epi-
sod: che ne fanno un ragazzo 
niodello - Ma non faceva mai 
:nqu:etare l gen.tori-* -. le do-
m.mdo - O h , si. spesso non 
voievano che leggesse di sera 
perche st rovinava la vista 
Ma lui non dava retta. Rt-
cordo 3nche quella volta. Eu-
gen-.o era alio scientifico che 
pi pa gli trovd in camera dei 
volantini anf.fasc.sti. Papa 
tento di fargh capire a quan 
r.sohi andave incontro e si 
arrabbi6 molnssimo. ma . Iu: 
fir.i per convincerlo che era 
g;u*:o nsch are. -

I r.cordi di Grazia si snv-
dano con. uno dietro laltro 
e sempre v-.en fuon la figura 
J^l grande fratello I Cunel 
fanno un v:agg:o a Par.g.'' 
Ecco Eugenio che cniede co -
me regalo, di starsene ptM 
tutto un g.orno solo al Lou
vre Kugemo fm:*ce in car-
cere? Ecco che si Dreoccupa 
che i l.bn che gii mandano 
s:ano delle ed:zioni al prezzo 
p:fi popolare Eugen'o e sgir-
ba:o con j suoi una sola vol 
ta quando e confinato a Ven-
totene. dove e stato mandato 
per cinque annr -Quattro o 
c.nque volte, durante la per-
manenza al eonfino. lo. m;a 
sorella. .'a mamma avevamo 
o::enu:o I'aulorizzazione a 
fargli vlsita Ebbene, ogni 
volta lui d.mostrava insoffe-
renza ne: no-tri confronti 
N'on s^pevamo ?p.eg^rcene la 
rag.one. Po; la cap.mmo. 

conslderava le noslre visite 
come un privilegio che ag!i 
altn confinati non era con-
cesso -

E' proprio da queste parole 
della sorella, dal ntratto che 
fa di Cunel nella vita pn-
va:a. che s: nesce a cap:re 
laffetto che i compagm ave-
vano per -Giorg:o- . un af-
fetto che andava al di la del
ta considerazione per le sue 
capacita politiche ed orga-
nizzative nella lotta elande-
s:.na e che sp.ega la rabbia e 
il dolore che sconvolsero tut
ti coloro che lo conosc<»vano 
alia not.zia della sua morte 
- Longo p:anse quando sep-
pe della morte di Eugenio -. 
i:ce Grazia e Gillo Ponte-
corvo. che lavorava con Eu
genio al Fronte della gio
ventii scr.sse a un compa
gno -quando npenso al 
bnon sornso un DO' imbaraz-
zito di Giorg o. quando m. 
ricordo come s: preoccupava 
di tutto quan'o potesse in-
teressarci persino di come 
s: v:veva e del nostro umore. 
ho veramente vogJia di fare 
una strage di que: degenerati 
^ssassim' -. 

La sorella d: Curlei ha n-
nito di parlare Rlordina il 
pa ceo voluminoso che raeco-
glie i ncordi del fratello lei-
tere dal carcere scritti poli
tic! ncordi di scuola foto-
graf:e ingiall.te dal tempo. 
copie dell Vnitd clandestina 
e della Nostra lotta con gli 
articoli - scritti da Eugenio 
li motivazione della meda-
g!ia d'oro alia memoria. 

. Fernando Strambaci 

Per i monopoli petrolchimici i tradizionali «baroni» dell'industria lessile biellese che 
guardano alle nuove fibre con sospetto, puzzano ancora troppo di pecora. Le «baro-
nie»sono al bivio. 0 soccombere alia pressione integralrice del monopolio o resistere 

alia ricerca di una nuova sistemazione «autonoma» 

I 

Dal nostro inviato 
B1ELLA. febbraio. 

' Scioperate pure: to, per me. pane 
e formaggio lo trovo ». Cosl par/6 nel '61 
.Alberto Rivetti ai suoi dipendenti alia 
vtailia della - estate calda - dei lanieri 
biellc.si. Ora i padroni della lana vor-
rebbero imporre ai lavoratorl la scelta 
Jra bassi salari o disoccupazione. Con-
tro questo diktat del padronato tutte 
le categorie sono scese in lotta. 

Da tutte le vallate del Biellese i lavo
ratorl sono scesi nel pomeriggio al ca-
poluogo per chiedcre il blocco dei li-
cemiamenti e prolestare contro il ere-
scente carico di lavoro nelle artende. 
Per migliaia di famiglie operate la si-
tuazione e diventata insostenibile. Su 
50 mila tessili bicllesi circa 30 mila 
lavorano infatti ad orario ridotto. Die-
cimila sono sospesi a zero ore e ri-
schiano il licenziamento. II monte salari 
e calato nel giro di un anno di 380 
milioni al mese. 

Tutto il Biellese ha respinto tn altrl 
termini la politico padronale. Git tndti-
striali continuano intanto a ripetere che 
Vesportazione non va bene, dimentican-
do che hanno ancora in funzione nei 
lanifici telai di sessanta anni fa. Essi 
pretenderebbero di cavare in ogni cir-
costanza profitti dalle aziende come 
ogni stapione si fa tosando il vello delle 
pecore. Ma il loro »I'ello d'oro - e ormai 
in pericolo. La Snia Viscosa. la Edison, 
la Montecatini lo stanno so.ttituendo col 
marchi »Scala d'oro • delle fibre arti-
ficlali e sintetiche che gia entrano al 
40 per cento nelle mischie di lana. 

Per i monopoli petrolchimici i tradi
zionali • baroni • dell'industria lanlera, 
che guardano alle nuove fibre con so
spetto. puzzano ancora troppo di pecora. 
Per i ' bigs - delfa Confindustria sono 
addirittura dei • retrogradi -

L'atmosfera favorevole alia * dlffiden-
za • sarebbe provocata dalla resistenza 
dei vecchi * baroni» cotonieri e lanieri 
alia - necessity di una maggiore con-
centrazione e di una conseguente mag
giore intcgrazione vertieale dell'industria 
tessile ~. Non si tratta di una baruffa 
contingente I grandi gruppi petrolchi
mici procedono a tappe forzate alia co-
lonizzazione delle » baronie • tessili tra-
mite la fomitura delle nuore fibre ar-
tificiali e sintetiche che sono gia entrate 

er il 40 per cento nelle mischie di 
ana e di cotone 

La situazione e precipitata negll ul-
timi anni con il passaggio del rapporto 
tra fibre natnrr.li e sintetiche da • occa
sional • a ' oraanico » Le vicende del
l'industria tessile — come rinilta anche 
da uno studio dei proff Ciocchetti e 
Ramella — si considerano ormai solo 
in rapporto al - prima - e al » dopo • 
la - rivoUizione • prorocata dalle nuove 
fibre 

' Prima - della scoperta delle nuove 
fibre il leaame deU'indutlria tessile alle 
materie prime naturali (cotone. lino. 
seta, lana) consentira una lenta erolu-
zinne tecnologica R rapporto coi pro-
riiiftnrt delle materie prime era pnra-
mente »commerciale • La rete distrl-
butira era focilmente controllnbile tra-
mitr i arossisti che facevano da trait-
d'unlon fra produzione e con*vmo Data 
la lenta eroluzione tecnoloaica anche 
il srftore della meccanirn tessile era 
*nrfo confrollo Gli inreitimrnti erano 
limiinti e leiti' lo nTodnzinne di tipo 
nrtfa:annle Lo *1ruttamcnto di nhhon 
dante e qualificata manndonera a ha**o 
co*to consentiva lanti profitti Al rirxiro 
del nrntezionismo e delle rorrenzionl 
sintnli oli imprenditori ie*Wfi «? erano 
oaraniiti una certa - auto^nfficirnza • e 
- indipendrnza • daoli altri tettori pro-
dutth'i 

' Dopo • il massicclo inareiso drllr 
nuore fibre di produzione indu*triale 
il settore tessile t entrato in nnn f««:e 
dt arcentnato dinamismo I vecchi oa-
droni hanno verto in consemienza il 
rontrolln della mecconrca tensile Si tro-
rano randizionnti dai or>inni chimici 
che vrnducono le nuore f'hre I.n rete 
di*tributira dei • aro«-»'*fi - direnti Ana-
etoni'tica ** di o<:tacoln alia <:tnndnrdiz-
7azir>ne- riene so*tiiuita dm orandi mn-
anzzini La dimensions arfip;rtnn.'e e fa-
mxhnre delle aziende fsu 100 aziende 
hielleri *elo una rentina nuperano i 500 
dipendenti) entra in crisi St spezzx 
l'i%olamentn delle • baronie • tessili dal 
re?to dell'<ndu*lria Gruppi come il Rira. 
Riretti. Mnrzotto. Unione Mnnifatturc. 
Mazzor.is. Toanella Cantont ed altri si 
trorano a fare i ronfi con la tpinta 

' Intearntrice della Ednon Montecatini 
* Sni.i Da Indmtrla di manodopera la 
indmfri'a te**ile si irasforma in indu-
strfa di capitale 

Scartato tl protezionismo invocato da 
alcuni gruppi tessili come • relleitario •. 

" per - Vadesione dell Italia al MEC - oli 
uomini della Confindustria hanno con-
*lgliato ai recalcitranti collephi tessili 
-d i aeire <ulle variabili che condizio-
nano rispettivamente i tipl di produzio-
ne. i co«ti di impresa e le politiche 
commercial: - Nexsuna. fra gli esimi 
protagonisti della Giornafa <felt7r.du-

stria di Busto Arsizio — prof. Lenti e 
Vaccari, ing Florio. sen. Valsecchi in 
rappresentanza del governo ed altri — 
ha detto che fra le • uanabiii - e'e il 
salario e ioccupazionc L'invito. anche 
vp soltinfeso, era pero molto chiaro: ta-
gliare sulla piu consistcnle delle * va
riabili -. cioe sul costo del lavoro. 

Questo consulto e gia stato accolto 
dal padronato. Su 400 mila addetti alia 
industria tessile oltre 118 mila lavorano 
gia, infatti. ad orario ridotto e 9 000 
sono sospesi a zero ore, cioe nell'anti-
camera del licenziamento. Fra le pro
vince piu colpite, come abbiamo vlsto, 
e'e quella di Biella 

Quel che succede nella Manchester 
italiana e quindi abbastanza indicativo 
per Vindustria tessile. Cosa stanno fa-
cendo i suoi industrial! lanieri? Tradl-
zionalisti sino a toaliersi tuttora il cap-
pello quando transita nn gregge di ye-
core essi tentano da un lato di resistere 
all'invadenza monopolistlca aggiornando 

. Ia struttura tecnologica delle aziende 
' e dall'altro procedono ad un intenstvo 

sfruttamento della manodopera. Secondo 
dati della locale Associazione industna-

• le la prodnttivita nella filatura petti-
nata e aumentata nell'ultimo decennio 
di oltre 1'80 per cento Nello stesso pe-
riodo la produzione annua di filato pet-
linato per dipendenle e passata da 1 749 
i d oltre 3 000 tonnellate. Risultato: dimi-

, nuiscono gli orari e I'occupazione men-
• tre aumentano lo sfruttamento degli 

operai e la produzione 
Chi pub rinnova il macchinario La 

ditta Botto Albino ha ad esempio acqui-
stato da poco una doppiatrice che ha 
portato la produzione richiesta dalla 
FIAT da 30 chilogrammi a 40 quintali 
al qiorno. II Botto ha immediatamente 
ridotto gli organici In altri nasi si 
precede invece a ritroso scaricando su 
piccole imprese artigiane le lavorazioni 
piu complicate Si fila. si tinge e si tesse 
a domicilio. Quando erano sovraccarl-
chi di laroro gli industrialt hanno ven-
duto ad assistenti o a tessitori. che vo
ievano mettersi In proprio, dei vecchi 

- telai. Pagamento meta in contanti e me
ld in lavoro. 

Un'altra - variabile - su cui agiscono 
senza scrupoli gli imprenditori e la cre-
scente assegnazione del macchinario. 
Dalla assegnazione del • doppio fronte • 
ai 'rings- si sta passando ai quattro 

. fronti Quando il * doppio fronte- ven
ne introdotto tre anni fa alia Filatura 
di Tollegno. Vinsostenibile carico dl la
roro prococd srenimenfi in massa fra 
le lavoratrici Oggi ver imporre alle 
filatrici i quattro fronti si ricorre nl 
cosiddetto ' taboga-. Si tratta di questo. 

Scheda sull'integrazione 
delle Industrie 
chimicotessili 

LA SNIA-VISCOSA, uno fra I 
piu grossi monopoli che produ-
cono fibre tessili artificial! e sin. 
tetiche controlla un quinto del 
fusi attivi di cotone italiani. II 
gruppo chimico controlla inoltre 
la Novaceta e la Cisa-Viacosa, 
e i Cotonifici Olcese, Maino, 
Pontoglio, Textiles. Veneziano. 
la Rossari e Varzi e la Filsnia. 
II suo dominio si estende alia 
Sasa-Rayon. alia Manifattura di 
Altessano, alia Pettinatura V. 
Veneto. Torcitura Pianello, Ca-
scami Seta e. attraverso la 
Bemberg. alle confezioni in ee
rie Apem. Sempre la Snia e 
interetsata alle grandi catene 
di magazzini della Rinascente 
e della Upim. 

LA M O N T E C A T I N I produce fi-
lati sintetici alia Polymer, alia 
Rhodiatoce e detiene il 48 ^ 
del pacehetto azionario che 
I 'ENI controlla in maggioranza 
a lPANIC. al Lanerossi e alle 
confezioni Lebole. Altre parte-
cipazioni de l l 'ENI riguardano, 
tramite it Lanerossi. la Tesfil, 
il Lanerossi G M B M , la Pisticci, 
la Sapel. la Smit. la Termotex 
ed il Pantalonificio Italiano. 
L* IR I controlla le Manifatture 
Cotoniere Meridional! ed il Fab-
bricone di Prato. 

LA EDISON controlla a sua 
volta, nel settore delle fibre 
nuove e chimlche, la Chatillon, 
la Sincat, la Celena. la Sicedi-
son, la ACSA. Trami te la Cha
tillon controlla II Setiflcio Po-
gliano, la Tessitura Fiorentina, 
i Cotonifici della Valle Susa, il 
Dell'Acqua. il FUrter e le con
fezioni in serie Marus e Abital . 

Invece di sorvcgliare i rings cammi-
nando a piedi le filatrici li pat tit gliano 
<;edute su un scggioltno rotante che giro 
intorno ai fronti azionato a pulsatile 
JVon si camniina piu. si giostra. Ma tl 
tcggiolino rotante non e fatto per n -
posare Crazie al - taboga • le filatrici 
debbono sorvcgliare tre, quattro anz. 
e.hi due fronti di rings. • Gira e rigira 
— commentano — viene la nausea. I.a 
produzione e it doppio e Iu paga Ut 
stessa! -. 

Anche gli tnvestimenti che gli iudu-
ttriali lanieri sono costrctti a fare per 
stare sul mercato, finiscono intanto col 
eostarc piii sudore e sofferenza. 1 pa
droni vogliono trarre immediati profitti 
e rapidi ammortamenti. 11 carico di la
voro aumenta 

La condizione operaia difenta cosl in-
tollerabile. / lavoratori hanno contesiato 
la politico padronale di intensiuo sfrut
tamento con possentl battaglie rlvendi-
cative nel '62 e nel '63 spostando a loro 
favorc — anche se in modo non del 
tulto soddisfaccnte — la precedente rii-
stnburione del reddifo Ora i padroni 
pretendono di mettere in conto alle mae-
stranze il - rammodernamento - delle 
loro industrie con un altro giro dl vitc 
snllo sfruttamento e sull'occupazione. 

Qual e a questo punto la reazione 
del lavoratori? Essi hanno respinto con 
tl massicclo sciopero generale di ieri 
ogni - politica del redditi - che provochi 
sospensioni e Ucenziamenti. Per I'occu
pazione c contro I'intensificazione dello 
sfruttamento si t quindi aperta una 
grande battaglia operaia e democratica. 
Dal suo esito dipendera. fra I'altro, la 
riaffermazione del potere contrattualc 
nelle aziende. 

Solo una decisa aztonc operaia pud 
infatti bluccarc il tcntativo padronale 
dt utiltzzare il • momento conpiuntura-
Ic - per ammodernare e intensificare 
lo sfruttamento Come abbiamo visto la 
via della • produttivita - non e stata 
lastricata nel Biellese con adeguati tn
vestimenti Si e arrivati - troppo tardi -
anche in questo; con taccagna prudenza. 
Ora st e all'affannosa ricerca di vie di 
uscita Lo confermano i tentatiui di 
sortita dalla Valle del Cert?o dei Ri-
vettt Nel Nord. proprio alle parte di 
Torino, col tcntativo di inserirsi n«l 
ciclo delle confezioni in serie alia 
Facts da cui sono stati bruscamtnlt 
estromessi dalla Rhodiatoce-Montecatini. 
Al Snd costruendo con i conlributi dalla 
Cassa del Mezzogiorno gli sfabilim#i»tt 
di Maratca c di Praia al Mare. 

Primi nella corsa agli mcentivi per 
la cosiddetta industrtalizzazione del Mez
zogiorno i - baroni - lanieri sono stati, 
quindi. bnoni ultimi sul mercato finan-
ziario per una concczione dtnastica delle 
aziende che ostacola la associazione dei 
capitalt 

11 mondo imprcnditortale della valla-
ta del Cerro ha quindi una indilazio-
nabile fame di capitali Cid non con-
sente requie aoli uffici -partecipazioni-
dri grandi gruppi finanziari e produt-
ttri Essi itudiano paztentemcnle lanieri 
c • coutunatt - che entrano. per dirla in 
gcruo. in - sofferenza -. Preparano sea-
late che combinano la via azionaria alia 
fornttura delle nuove fibre e non la-
sciano vie dt scampo agli integrabili. I 
tempi in cm il vecchio Gtulto Riva rin-
tuzzo la scalata della Snia per via azio
naria ai suoi Cotonifici della Val Susa, 
facendole rtmellere un miliardo in Bor-
sa. sono finiti Oggi suo figlio Felice e 
Unto messo ai margini dell'azienda dalla 
Chatillon-Edison che ormai controlla il 
cotontficio piemontesc 

Quali solnzioni si tmponaono per xu-
pcrare laituale situazione recessive ? 
Come impedire ai monopoli di utiliz-
zarc tl processo di noraamzzazione fi-
nanztaria e oroduttiva nel loro esclu-
siro tntercsse ed a scapito dell'occupa-
ztone? 

Anzttuttc deve essere vortala avantl 
in tutte le aziende una decisa azione in 
difesa dell ocenpaztone operaia. Essa 
deve articolarst m precise ripendicario-
ni ed altre aztoni dt massa per la con-
tratlaztone precentlva del macchinario. 
det cottimi. premi. qualifiche ed orga
nici E" la via indtcata dai sindacati. Ma 
esta deve porre contemporaneamente 
anche istanze di politico economica e 
di proorammazione. di controllo speci-
fico del sindacato e dei pnteri pubblicl 
stiali inveuimentl 

Su quesli probfemi non posnono es-
serci altre deleghe di poten ai mono-
poll. - Le fibre tessili — ha dichlarato 
giorni fa Franco Mannotfi al Corriere 
— vanno bene Certo: sono diventate un 
"rello d'oro" per la Snia 11 suo " fon-
datore" non si preoccupa delle formule 
di governo. di teorie sociali. di rapporti 

. fra Stato ed economia - - I rapporti — 
scrice I'organo dei Crespl — se 11 crea 
lui di rolta in tolta • 

Con uomini del suo stnmpo il -piano* 
governativo non puo estere »scorrevo-
le - Gid i quotidiani padronall Insinua-
no chc 11 programma economico del go
verno pub diventare una * illusione ». 

Marco Marchetti 


