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IL DECLINO Dl WILSON 

Le dimissioni 
delP Inghilterra 
c< La Stampo» e il dromma dell'economia britannica 
Quali le cause ? — II fallimento socialdemocratico — Un 

processo critico di ripensamenfo 

Qualchc giorno fa, "La 
Stampa" di Torino che da 
tempo si battc sulla prima 
linea dcll'apologia dcgli in
glesi, apriva la prima pagi
ng, su sei colonne, per an-
nunciare il dram ma dell'eco
nomia britannica, accompa-
gnandolo con profezie mol-
to oscure sull'avvenire di 
quel Paese. 

La prima domanda che ci 
•iamo posti 6 stata allora 
quella di sapere come risul-
ta conciliahile, da un lato la 
constazione dei guasti pro-
fondi manifestatisi con tan-
ta evidenza noil' apparato 
produltivo britannico, e dal-
1'altro lato il furore eroico 
con cui quel giornale, e con 
esso la gran parte della 
stampa d'informazione, ap-
poggiano la richiesta inglese 
d'entrare nel Mercato co-
mune. 

Abbiamo provato a darci 
una risposta conseguente, 
che lasciasse da parte 1'im-
pulso maligno che ci faceva 
spiegarc la vicenda con il 
fatto che l'adesione inglese 
alia Comunita economica 
europea rappresenta il ca-
vallo di Troia dcgli Stati 
Uniti, preoccupati dell'in-
fluenza francese sul conti-
nente, nella sua smagliante 
veste antiamericana, ed in-
certi sugli attuali orienta-
menti della Germania Occi-
dentale. 

Abbiamo ritenuto, molto 
piii semplicemente che il 
giornale di Agnelli, nono-
stante il calore europcistico 
ufTiciale, rispecchiasse quel-
1'opinione ormai generale, 
che il Mercato «,omiine sia 
una carta falsa, tutta gioca-
ta negli anni passati, e che 
il « mito europeo », sia or
mai alio stremo delle forze, 
buono ad incantare solo ta-
luniv settori dello schiera-
mento governativo di cen-
tro-sinistra, il cui neofitismo 
tecnocratico acceca talvolta 
la ragione e la logica delle 
cose. In questo caso la bar-
collante economia inglese 
ben poca influenza potreb-
be avere sui suoi eventuali 
partners in una CEE allar-
gata. 

Resta invece il fatto che 
la Gran Bretagna e dawero 
in cattive condizioni di salu
te, e che le misure avviate 
dal governo Wilson quasi 
due anni orsono, non hanno 
certo invertito di segno il 
suo progressivo avviarsi al 
declino economico. «Una 
situazione inelegante »: con 
questa frase I'tiltimo nume-
TO deH'Economi.st definisce 
eufemisticamente le condi
zioni economiche britanni-
che. 

In un recente volumetto 
sulla situazione inglese Joan 
Robinson, docente all* uni-
versita di Cambridge (1) 
molto nota per la sua spre-
giudicatezza nell'analisi teo-
rica dei fatti economic!, 
trae delle conclusioni molto 
pessimistiche sulla natura 
strutturale delle deficienze 
produttive britanniche, sug-
gerendo, a scongiurarne i 
crescenti mali, misure pro-
fondamente riformatrici, 
quali il Premier Wilson non 
•i sogna neppure di pren-
dere in considerazione. 

Ma quali sono i nodi es-
icnziali della situazione eco
nomica inglese? Quali le 
cause? Innanzitutto il pro-
blcma della sterlina e delle 
riserve valutarie, legato in-
scindibilmente a quello del
la bilarcia commcrciale, cioe 
al saldo negativo fra espor-
tazioni ed importazioni, e 
piu ancora ai costi insoste-
nibili delle spese militari e 
della politica imperialista 
«ad Est di Suez >. Poi, la 
•tanchezza strutturale del-
l'apparato industriale. 

Ogni crisi internazionale, 
tia poiilica che miiiiare, si 
ripercuote allora gravemen-
te suH'Inghilterra con mag-
giore forza che non in altri 
paesi. La gucrra del Medio 
Onente, ad esempio, solo 
per l'aumento dei noli dei 
trasporti marittimi, e costa 
ta al Paese quasi 200 milio-
ni di stcrline. Nei prossimi 
mesi le riserve valutarie de-
posilatc presso la Banca di 
Inghilterra scenderanno an
cora dtl 15^ con il prelievo 
di 135 milioni di sterline 
che i Paesi arabi « ricchi > 
(Arabia Saudita, Kuwait, Li
bia) effettueranno a norma 
dei recenti accordi di Khar
tum, al fine di aiutare la 
RAU, la Giordania e la Si : 
ria a riparare i danni subiti 
nel corso deiraggressione 
israeliana. I 983 milioni di 
sterline che, alia fine di Iu-
glio, rappresentavano 1'inte-
ro gruzzolo delle riserve au-
rec e valutarie inglesi, su-
biranno allora un altro bmt-
to colpo. 

E pensarc che per owiare 
alia minaccia finanziaria cd 
•vitare di svalutare la ster
lina, il governo Wilson ave-

va patriotticamente convinto 
i sindacati a stringere la cin-
ghia, avviando una politica 
di blocco salariale e di rc-
stri/ioni dei consumi, la cui 
durata avrebbe dovuto esse-
rc limitata a sei mesi. Si e 
gia entratl nel terzo seine-
stre e la politica dei reddi-
ti governativa ha sen/a dub-
bio dato dei risultati, ma 
csattamente contrari a quel-
li che il governo Wilson si 
aspettava. 

C'erano state delle spe-
ranze, per verita, durante la 
primavera, quando la disoc-
cupazione con la buona sta-
gione (ideale per l'edilizia) 
sembrava attenuarsi. Ma gia 
in agosto, le cose ricomincia-
vano ad andare male. Supe-
rati i 600.000 disoccupati, ci 
si avvia — sono cifre forni-
te dall'ufficialita governati
va — a toccare le 800.000 
unita. Gli operai che lavora-
no ad orario ridotto, poi, 
sono molti di piu. Le impor
tazioni (e quindi i consumi 
popolari) sono diminuite, 
ma con esse, per uno strano 
caso, anche le riserve valu
tarie (29 milioni di sterline 
in mono nel solo mese di 
agosto). L'indice del costo 
della vita, che sembrava non 
aumentare, annegato nella 
sonnolenza di tutti i valori 
statistici inglesi, comincia 
invece a dar segni di sve-
gliarsi. II governo, tanto per 
favorire la collettivita, ha 
aumentato i prezzi di molti 
servizi essenziali: e dell'al-
tro giorno la decisione di 
« ritoccare » le tariffe elet-
triche del 10 per cento. 

In compenso, l'apparato in
dustriale riduce la produzio-
ne e non batte la concorren-
za straniera. _ 

Ma la colpa di chi e — 
s'interroga Wilson — se la 
politica di compressione del
le spese pubbliche, dei con
sumi popolari, dei salari, 
dell'occupazione non da i 
risultati auspicati? I conser-
vatori, si dice negli ambien-
ti ufficiali, hanno passato la 
mano ai laburisti per far to-
gliere loro le castagne dal 
fuoco della crisi economica 

mediante una politica impo-
polare che solo questi ulti-
mi sono in grado di imporre. 
La Francia — e questa la 
giustiflcazione piu spesso 
avanzata — non vuole che 
entriamo nel Mercato Comu-
ne, come se il governo ingle
se non sapesse bene che il 
costo flnanziario deU*« ope-
razione salto della Manica » 
sarebbe insostenibile per 
l'lnghilterra. La sola inte-
grazione nella politica agri-
cola comunitaria costerebbe 
al governo di Londra mezzo 
miliardo di sterline. Sareb
be la bancarotta e l'infla-
zione. 

II fatto e che ci sono due 
contraddizioni nella politica 
dei laburisti, che annullano 
ogni sforzo per riequilibra-
re la situazione. L'ostinata 
volonta di conservare le re
sidue posizioni coloniali nel 
mondo in funzione subalter-
na agli USA da un lato. La 
assoluta non volonta di usa-
re lo strumento pubblico 
per attuare delle riforme di 
struttura, colpendo le posi
zioni di privilegio, monopo-
listiche, di rendita parassi-
taria, la speculazione finan
ziaria deU'establishment, che 
ha il suo centro nella city 
londinese. dall'altro lato. 

Ma oggi le magagne sono 
diventate troppo evidenti. A 
Brighton tre settimane fa, al 
Congresso annuale delle Tra
de Unions (il sindacato uni-
tario inglese), la spinta anti-

governativa di base, sia sul 
terreno della politica econo
mica che su quello della po
litica estera, e stata cosl for
te da travolgere, con vota-
zioni a sorpresa su mozioni 
progressive, anche i maggio-
ri leaders sindacali, legati a 
doppio filo con il governo. 
II fallimento della politica 
socialdemocratica di Wilson 
ha avviato un processo criti
co di ripensamento fra le 
masse, dal quale potrebbe-
ro emergere fatti veramente 
nuovi. 

Enzo Fumi 
(1) J. Robinson: L'economia 

ad una svolta difficile - Einaudi 
1967. 

LAVORAVA DA UN ANNO L'APPRENDISTA SEDICENNE 

UCCISO IN UNA CARTIERA DI FAGNAN0 0L0NA 

IL SUO 5ALARI0 E SER VIT0 
PER PA CARE I FUNERALh 

\ A colloquio con i genitori e gli operai della Mayer - Aumen-

tano i ritmi di lavoro, le macchine e diminuisce il numero 

dei lavoratori - II giovane apprendista era sfato man-
f^ dato airimprovviso alia taglierina che I'ha schiacciato 

Dal nostro inviato 
VARESK. 29. 

« E' entiulo in fabbrica un 
anno fa, in agosto. Un anno 
di salario: e servito a pagare 
le spese per i funerali >. 
Queste sono le parole di Ales-
sandra Torconi di 38 anni, 
abitante a Solbiate Olona, ma-
dre dell'apprendista Alberto 
Scattolin di 16 anni ucciso da 
una « taglierina » nella car-
tiera < Aquila » di Fagnano 
Olona del Gruppo Mayer. Il 
giovane e tnorto nella matti-
nata di martedi. Nessun gior
nale — salvo 1'Unita di questa 
mattina — ha dato la notizia. 
I funerali si sono svolti ieri. 
C'erano circa duemila perso-
ne a seguire il feretro. 

Alberto Scattolin e rimasto 
stritolato in una macchina 
che avvicinava per la prima 
volta, in una azienda dove le 
macchine aumentano di nu
mero e gli operai calano. 

VARESE — Alberto Scattolin, 
della cartiera Aquila, net pressi 

la vittima, sua 
della fabbrica 

madre Alessan dra Torconi, impietrita nel suo dolore, e (foto grande) operai 
(Telefoto) 

c La continua. prcordinata, 
colposa riduzione dcgli orga
nic! e la principale causa dei 
gravi e tragici incidenti > ha 
scritto la CGlh in un volan-
tino distribuito oggi ai 1200 
operai delle 4 fabbriche del 
gruppo Mayer sparse lun-
go la valle dove scorre I'Olo-
na. 1 padroni vogliono «far 
girare sempre e comunque 
tutte le macchine * — prose-
gue la presa di poshione del 
sindacato — «anche con la
voratori che tali macchine 
non conoscono ». 

Abbiamo incontrato i geni
tori del sedicenne Alberto 
Scattolin, questa mattina, in 
una casetta dai pilasiri rossi 
a Fagnano Olona. Landino 
Scattolin. il padre ha 42 an
ni. E' venuto dalle campagne 
padovane molti anni fa, a 
cercar lavoro nel «triangolo 
industriale*. Tanto lui come 
la moglie Alessandra sono o-
perai tessili presso la filatu-
ra Pelegatti. Hanno un altro 
bambino di 9 anni. Nella ca-
sa vivono anche i suoceri, 
sette persone in totale. 

« Ora, con quello che pren-
deva il ragazzo. cominciaya-
mo a stare un poco meglio » 
raccontano. « Hanno salnri che 
si aggirano sulle 70 mila lire 
al mese». Lui. Alberto, sta-
va per guadagnare qualcosa 
di piu — racconta il padre — 
«mi chiamerai "sciur Alber
to" diceva, scherzando >. Pa
dre e madre non accusano. 
non hanno parole disperate. 
Sono chiusi nel loro dolore. 
Landino Scattolin. e un mu-
tilato sul lavoro. Anche lui e 
rimasto colpito in fabbrica a 
una gamba. Per sette anni ha 
girato fra i sanatori. c Ho vo-
luto pagare io i funerali di 
Alberto* — dice la madre — 
« con il suo salario >. 

Non sanno come e successo 
V'omicidio bianco ". Alberto, 
dopo la quinta elementare, era 
entrato nell'istituto professio-
nale che sorge nel cuore stes-
so di una delle fabbriche del 
gruppo Mayer. « Una scuola 

Politica di palazzo e risposta popolare nella recente storia cT Italia 

1960: LA LOTTA STRONCA LT AVVENTURA DI TAMBRONI 
Alia congiura dei circoli dirigenti piu reazionari non furono estranee forze e pressioni internazionali -«II peggiore 
dei governi sorti dopo la Liberazione»- La risposta di Genova e Reggio Emilia e lo slancio e la combattivita dei giovani 

Gli avvenimenti del luglio 
I960 sono cosi vicini che ci 
sembra quasi superfluo ricor-
darli se non per porre la pa-
rola fine a questa serie di ar-
ticoli rievocativi. La trama 
della congiura gia allora ven-
ne chiaramente in luce e sot-
tolineata. Forse non con al-
trcttanta attenzione e spirito 
critico furono esaminati gli 
dementi positivi, di forza, e 
i limiti emersi dal grande mo-
vimento delle masse, sebbene 
il compagno Longo non abbia 
mancato. nel CC del 19 luglio. 
di rilevare «le zone d'ombra 
e 1'incapacita. in alcuni casi. 
di essere al livello delle situa-
zioni e delle necessity: il di-
verso grado di combattivita e 
di mobilitazione. constatato 
nelle varie federazioni > e di 
sottolineare che € il movimento 
operaio non si pud sviluppare 
solo sulla base di rivend!C2-
zioni particolari» e la neces
sity «di portare tutto il mo-
\-imento ad un livello supe-
riore ». 

Anche nel 1«?0 si tratt& di 
un tcntativo dei circoli diri-
genti piu reazionari. di un col
po di mano contro la demo-
crazia: ed ancora una volta. 
alia congiura. pur maturata 
sul terreno della crisi politica 
italiana. non furono estranee 
forze e pressioni internazio
nali ben individuate. 

Una lunga crisi ministeria-
le. apertasi il 24 febbraio con 
le dimissioni di Segni. partori. 
il 21 marzo. il governo Tam-
broni. aggravando pericolosa-
mente la crisi politica. Era. 
come lo qualified Togliatti. il 
peggiore dei governi sorto do
po la Liberazione. Per la pri
ma volta si aveva un gover
no che si reggeva con l'appog-
gio ed i voti dei fascisti. Pre-
scntatosi alia Camera il 5 apri-
le. esso ottenne appena tre voti 
di maggioranza. Da quel mo-
mento il MSI diventava un 
partito della maggioranza go
vernativa, c ci& a soli 15 anni 
dalla Liberaxionc. Lo sdegno 

fu enorme da parte delle for
ze della Resistenza, dell'anti-
fascismo e della detnocrazia. 
Le ripercussioni ed i contrast! 
si manifestarono vivacemen-
te anche all'interno della DC: 
una decina di ministri si di-
misero immediatamente: mol-
te organizzazioni provinciali, 
specie del Veneto. inviarono 
alia direzione del loro partito 
degli c ultimatum » che chie-
devano il ripudio dei voti fa
scisti e le immediate dimis
sioni del governo Tambroni. 

Nella stessa direzione della 
DC la tesi delle dimissioni pre 
valse e Tambroni. che aveva 
puntato i piedi e resistito fi-
no airultimo. fu costretto a 
rassegnare il mandato. A que
sto punto. nuove consultazioni 
alTannose. pressioni di forze 
interne e internazionali. agi-
tarsi del Vaticano e della Con-
itndu3ir:a. pre.»c m !««•«..«•»». 
dei Vescovi contrari a qualsia-
si apertura a sinistra. La si
tuazione di%iene ogni giorno 
piii confusa e minacciosa ed 
oscilla tra il ridicokj e il 
dramma quando il Presidente 
della Repubblica (dopo che lo 
on. Fanfani aveva declinato 
I'incarico. costretton dagli 
ostacoli posti dal suo partito) 
fa risorgere il suo Lazzaro e 
lo manda al Senate, proprio 
alia vigilia del 25 aprile. a 
chiedere il voto di fiducia. co
me se nulla fosse accaduto. 

II disprezzo di ogni norma 
parlamentare e costituzionale 
ha, cosi. raggiunto il colmo. 
si sta scivolando sul terreno 
delle awenture e del colpo di 
forza. n Quotidiano. in un 
ignobile fondo. auspica un <3 
gennaio » anche per la Repub
blica. Malagodi sogna di dare 
vita ad c una grande destra » 
che comprenda una parte del 
movimento cattolico. Sotto la 
minaccia dello scioglimento 
delle Camere e di altri espe-
dicnti ricattatori. i ministri 
dorotei e centristi ritirano le 
dimissioni ed i gruppi parla-
mentari democristiani cedooo. 

Tambroni riesce ad ottenere la 
maggioranza. Cosi. l'alleanza 
DC e MSI e sigillata con lo 
appoggio deirimperialismo a-
mericano. 

La NATO, che sta raffor-
zando le sue basi di lancio 
missilistiche in Spagna. Italia 
e Turchia. e in allarme per-
che ha dovuto incassare duri 
colpi. n 15 aprile il regime 
sudcoreano di Si Man Ri e 
stato battuto da una rivolta. 
quello turco di Menderes ha 
subito la stessa sorte il 27 
maggio. Negli stessi giorni si 
susseguono a Tokio e in altre 
citta del Giappone imponenti 
manifestazioni di protesta con
tro il governo Kishi (che ha 
approvato il trattato di al-
leanza con gli Stati Uniti) e 
contro l'annunciata visita di 
Eisenhower. Gli esempi posso-
no essere contagiosi: occorre 
rafforzart: la VII Fiotta nei 
Mediterraneo e le basi militari 
in Italia. 

L'orientamento del governo 
Tambroni non tarda a rive-
larsi apertamente: le attrez-
zature degli aeroporti italiani 
sono messe a disposizione del 
Pentagono per guidare i voli 
spionistici degli U2. Giancar-
lo Pajetta consegna il 19 mag
gio all'on. Segni. allora mini-
stro degli esteri. le fotografie 
di uno dei documenti trovato 
tra i rottami dell'U.2 

H 21 maggio la celere inter-
rompe violentemente a Bolo
gna un comizio di G.C. Pajet
ta. non appena questi tocca il 
tema della politica estera ac-
cusando il governo di com
plicity con gli Stati Uniti sul-
l'episodk) del volo spionistico 
dell'U.2. Gli squilli di trom 
ba e I'altacco della celere dan-
no lttogo a scontri violent! tra 
le forze di polizia e le migliaia 
di cittadini: numerosi i feriti. 
tra i quali Ton. Bottonclli. 

Gli inter\*enti violent! della 
polizia durante gli scioperi 
e le manifestazioni si fanno 
piu frequenti. sembra di es
sere ritornati agli anni di 

Scelba. Gli oratori comuni-
sti e socialisti sono diffidati 
dal parlare su temi che di-
spiacciono a Tambroni ed 
ai suoi alleati. I prefetti 
vanno assumendo atteggia-
menti da < gauleiter». ardi-
scono convocare i rappresen-
tanti dei partiti democratici 
e, davanti al questore e al 
comandante dei carabinieri. 
li minacciano di rappresa-
glie nel caso siano distur-
bate le manifestazioni del 
MSI. 

La bufera si awicina. A 
giugno i dirigenti del MSI 
annuncfano di voler tenere 
il loro congresso nazionale 
a Genova. Tambroni ha vo
lute i loro voti. ora deve 
mantenere i patti. Si sentono 
ormai partito di governo. vo
gliono uscire alia luce del 
sole. 

II 30 giugno e proclamato 
a Genova To sciopero gene-
rale. Tutta la citta e ferma. 
chiusi i negozi. ccntomila 
persone sfilano per le vie cen 
trali. A manifestazione con-
clusa si accendono violenti 
scontri tra i lavoratori e le 
forze di polizia. intervenute 
in pieno assettn di guerra. 
II governo Tambroni voleva 
dare una lezinne all'antifa 
scismo genovese. Ma il po-
polo non e disposto a subire. 
I giovani sono tra i piu com-
battivi. Malgrado le bombe 
lacrimogene. i caroselli del
la polizia non trovano via li
bera. alcune camionette so
no incendiate e tra i feriti 
non vi sono soltanto dei la
voratori. In segno di prote
sta la Camera del Lavoro de-
libera la continuazione dello 
sciopero per altre 24 ore. Le 
Camere del Lavoro della Li-
guria. di Milano. Livomo. 
Ferrara decidono lo sciopero 
generale per l'indomani. 

Di fronte al movimento. che 
si estende assumendo pro-
porzioni sempre pift vaste, 
Tambroni, che per rcsiste-

re aveva mobilitato persino 
reparti di carri armati e fat
to affluire dalla Valle Pa-
dana 15 mila militari in as 
setto di guerra. si decide a 
cedere e dispone che il con
gresso del MSI non sia tenuto 
a Genova. 

Al minJstro dell'Interno che 
al Senate giustificava l'azione 
del governo. Terracini ricorda 
che Ton. Mortati (allora mili-
tante nella DC) all'Assemblea 
Costituente. aveva proposto un 
articolo aggiuntivo per affer-
mare il diritto dei cittadini ad 
insorgere anche con le armi 
contro i governi che violasse-
ro la Costituzione: « Di questo 
diritto si sono awalsi — con-
cludeva Terracini — i genove-
si e tutti i cittadini delle altre 
citta ». La legality costituzio
nale era stata infranta dal go
verno nel momento in cui. ac-
cettandone i voti. si faceva sor-
reggere da un partito che la 
Costituzione vorrebbe sciolto. 

La sera del 1. luglio. a Ro
ma. giovani studenti e Iavo 
ratori manifestano alia stazio-
ne Termini contro i fascisti 
che ancora partono per Geno-
\a. La polizia opera numerosi 
arresti. tra i quali quello del 
segretario della Camera del 
Lavoro Aldo G'unti. L'indoma
ni. a Roma e provincia. scio 
pero generale di protesta. 
Frattanto. in diverse province 
— da Milano a Napoli. da Ve-
nezia a Roma e a Palermo — 
sono in corso scioperi rivendi-
cativi delle piu importanti ca-
tegorie di Ia\*oratorL Ognuno 
sente che e il momento di 
sbloccare la situazione. < Bi-
sogna fare come a Genova ». 
scrive Wnitd del 3 luglio. e, 
due giorni dopo. Togliatti af-
ferma che i sindacati non pos-
sono rinunciare alio sdopero 
politico: c Esso 6 un mezzo 
normale di lotta delle grandi 
masse lavoratrici contro i ten-
tativi apertamente reaziona
ri ». La CGIL in via un caldo 
messaggio ai lavoratori geno-
vesi esprimendo < il vivo plau-

so per la decisa azione in di-
fesa degli ideali di liberta e di 
democrazia ». II Consiglio fe
derative della Resistenza. pre-
sieduto da Parri. con 1'inter-
vento di delegazioni della Re
sistenza di ogni parte d'ltalia. 
in una grande manifestazione 
a Genova, chiede la cacciata 
del governo Tambroni e lo scio
glimento del MSI. 

II 4 luglio la polizia spara 
contro i dimostranti a Lica-
ta. uccidendo un lavoratore e 
ferendone altri. II 6 luglio un 
grande comizio indetto dalle 
organizzazioni della Resisten
za e convocato al Colosseo. 
Qui la polizia a cavallo carica 
brutalmente i dimostranti. al
ia testa di essi vi sono paria-
mentari comunisti e della si
nistra. provocando numerosi 
feriti. Tumulti e proteste al
ia Camera. E' proclamato lo 
acioptro generate a Roma e 
provincia. AH'indomani si scio-
pera anche a Bologna. Livor-
no. Ferrara ed a Reggio Emi
lia. dove, il 7 luglio. la polizia 
spara sui dimostranti: 5 morti 
e 21 feriti. La CGIL proclama 
lo sciopero generale nazionale 

L'8 luglio. mentre in tutta 
("Italia si manifesta e si chie 
dono le dimissioni del gover
no Tambroni. la polizia spa
ra a Palermo ed a Catania. 
provocando altri 4 morti e nu 
merosi feriti. II presidente del 
Senato. Merzagora. dichiara 
che « la gravity della situazio
ne e la consapevolezza che 
tutti i valori piu sacri della 
Costituzione risultano com-
promessi» lo spingono a for-
mulare a tutti i partiti e al 
governo una proposta di tre-
gua. il ritiro per 15 giorni nel
le caserme di tutte le forze 
annate, la sospensione delle 
agitazioni e linizio di un di-
battito parlamentare. La pro
posta del presidente del Se
nato esprime la fondata ap 
prensione per le conseguenze 
cui puo portare la tragica ca
tena degli eccidi, ma forse an
che la preoccupazione per 
quanto si sta tramando idle 

spalle del parlamcnto e del 
paese. La proposta viene ac-
colta dai partiti democratici 
e di sinistra, ma respinta dal 
governo. 

Tambroni. spalleggiato dai 
gruppi che sognavano la 
< grande awentura >. non 
vuole andarsene e sembra di
sposto a ricorrere ad ogni 
mezzo. Non furono mai smen-
tite le precise denunce. fatte 
dalla stampa in quei giorni. 
di speciali servizi messi da 
lui in funzione. di sposta-
menti di reparti armati e mi 
nacce di arresto agli oppo 
sitori del suo stesso partito. 
Fatto sta che la proposta del 
presidente del Senato non vie 
ne trasmessa ne dalla radio. 
ne dalla televisione. Qualcuno 
lo ha proibito. L'episodio e di 
per se rivelatore di una situa
zione gravissima. Ma, ormai, 
Tambroni e finito. II colpo di 
forza e stato stroncato dalla 
lotta ampia e decisa delle 
masse lavoratrici. dall'isola-
mento in cui Tambroni. ad un 
certo momento. e venuto a tro-
varsi in seno al suo stesso 
partito e dal contrasto tra i 
diversi gruppi del grande ca
pitate e dei mnnnpoli. parte 
dei quali non e incline a tenta 
re ri<chinse awenture di tipo 
fascista. 

Tambroni e dunque costret
to a dimettersi. Tra gli ele-
menti piu positivi della gran
de lotta e il fatto che i la
voratori si sono nuovamente 
impegnati in scioperi politici 
locali e nazionali (da sette 
anni cid non aweniva) e so-
prattutto la partecipazione in 
massa dei giovani. scesi in 
campo con uno slancio ed una 
combattivita forse inattesi. 

Pietro Secchia 
FINE 

I precedent! ertkol l sono 
stati pubtriicati tul numeri: 
n. 240 del 1/f; n. 241 <M 2/f ; 
n. 242 <M 1/f; n. 24« del 7/9; 
n. 24« del 10/f; n. 2S2 del 13/9; 
n. 2S4 del 17/9; it. H I eM 24/9. 

— dic/iiarerd poi un dirigentt 
sindacale — dove piu che al
tro si insegna a far la carta 
e ad amare i padroni». Un 
anno fa era entrato nella car
tiera « in produzione >. 

« Partiva alia mattina alle 
7,30; a mezzogiorno e cinque 
era qui. Ripartiva alle 13.30 
c alle 18,5 era qui. con la sua 
motocicletta > racconta la ma
dre. «Gli piacei'fl lavorare. 
Martedi mattina e partito co
me al solito. A mezzogiorno 
e mezzo ci hanno awisato al
ia filatura: era morto. Siamo 
andati alia fabbrica. U pro-
curatore della repubblica ha 
dato il permesso di traspor-
tare la salma a casa martedi 
sera ». 

Ora parlano gli operai. da
vanti alia cartiera: «11 ra
gazzo di solito lavorava a 
un'altra taglierina. a lama 
circolare. Quella. al massi-
mo, ti porta via. 2. 3 dita. 
La macchina dove e rimasto 
ucciso avru cento anni.. Ser
ve per tagliare e schiacciare 
la carta. Co una lastra di 
ferro che va avanli e indie-
tro. Di solito vi lavorano ope
rai pratici. di seconda cate-
garia. Alberto, apprendista. e 
morto schiacciato al torace, 
come da una tenaglia. Dicono 
che Vavessero spostato per-
che per la taglierina circolare 
non aveva la statura sufficien-
te. Qualcun altro dice che e 
scivolato sul pavimento spor-
co di grasso. Ma perche. nel 
caso, si lasciava il pavimento 
unto accanto a una macchina 
cosi pericolosa e con un ra
gazzo solo per giunta? ». 

E' un « caso > isolato quel
lo di Alberto Scattolin? *Guar-
da quell'operaio. Ha /7 punft 
alia pancia e due buchi die-
fro. E" stato preso dalle tena-
glie anche lui, nella stessa 
macchina. tre anni fa ». 

Ora parla un membro di 
Commissione Interna: «Cin
que, sei anni fa eravamo ol-
tre duemila nelle 4 fabbriche. 
Ora siamo 1.200. La produzio
ne e aumentata. Gli organici 
vengono assottigliati alia me
dia di 250 all'anno. Tre mesi 
fa alia macchina prima mo-
nocilindrica della Vita-Mayer 
(una delle qualtro aziende) 
£ morto Angelo Martignoni di 
43 anni. Anni fa a questa 
macchina lavoravano in set
te; poi hanno introdotto mo
di fiche tecniche. come le gru 
elettriche. e gli operai sono di-
ventati quattro; otto mes\ fa 
ne hanno lasciato solo due. 
Martignoni era uno dei due. 
Si i rotta la carta. E' andato 
per strapparla. E' rimasto 
dentro. C'erano undid fogli, 
li hanno contati. E' rimasto 
schiacciato. La macchina an-
dava >. 

E ancora: < Un anno e mez
zo fa due operai, sempre alia 
fabbrica Vita-Mayer sono 
morti bruciati vivi. Erano 
entrati nell'essiccatore per sal-
dare i tiranti collegati alle 
tazze che fanno girare Vac-
qua. L'essiccatore misurava 25 
metri per 45. Sono bruciati. 
Uno era apprendista, come 
Alberto Scattolin. Deve esse
re ancora in corso il procesto 
per quel fatto *. 

Racconta un compagno di 
Alberto Scattolin: < Hanno 
portato altre due nuove mac
chine continue, un anno fa e 
poi altre taglierine e poi al
tre calandre e poi due bobi-
natrici. Perche" una macchina 
tira laltra. Gli operai non 
aumentano, ami dtminuisco-
no e allora li spostano. dimez-
zano gli addetti, macchina 
per macchina >. Questa e la 
realtd. Qui & morto il sedi-
CamS SypTSTidiStS. £. priTnu 
di lui altri. tn name del pro-
fitto. 

Non ci sono i rifletlori del
la RAJ-TV a Solbiate Olona. 
Quando Alberto Scattolin 4 
morto. nella cartiera tutto si 4 
fermato. Per cinque minuti. 
Poi i capi hanno dato Vordi-
ne. Le macchine hanno rtpre-
so a ringhiare i loro colpi. 
Anche la " taglierina " che 
aveva appena squarciato il 
ragazzo sedicenne. 

Oggi gli operai entravano 
muti nei cancelli delta car
tiera. Mayer, tra Valtro. ha 
dato disposizioni pecise: mul-
te a chi si aggira con propa
ganda sindacale. Ma il c Sin
dacato siete voi ^ dicerano i 
dirigenti della CGIL. * Nella 
fabbrica bisogna affermare 
il potere del sindacato per 
contrnllare e contrattare or
ganici. carichi di lavoro. con
dizioni ambientali. rispetto 
delle norrne antiinfortunisti-
che. cottimo». Per domemca 
d stato promosso un com*-
gno di tutti gli attivisti sinda
cali. E un invito aprrio an
che a CISL e U1L. 

Bruno Ugolini 
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