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ALLA VIGILIA DEL VOTO 

L'IMPEGNO 
DITUTTI 

Le riunioni dei quadri dirigenti del PCI in tutte 1 
regioni italiane per esaminare l'attivita del partito * 

questa fase finale della campagna elettorale 

e 
in 

Nel momcnto in cui si 
inizia 1'ultima e decisiva 
fase della campagna eletto
rale abbiamo fatto un esa-
me particolareggiato del !a-
voro del Partito, a contatto 
diretto con i dirigenti di 
tutte le federazioni. Da que-
sto csamc emerge innanzi 
tutto il giudizio largamente 
positivo sul grado di im-
pogno e di mobilitazione 
delle nostre forze: dapper-
tutto, dal triangolo indu-
striale al Mezzogiorno, dal 
Veneto alle regioni rosse, 
dalla capitale ai paesi d'Ol-
tralpe dove milioni di lavo-
ratori italiani sono emigra-
ti, i nostri compagni sono 
al lavoro, con fiducia e con 
slancio, per assicurare il 
piu grande successo eletto
rale del Partito. A testimo-
niarlo non sono soltanto i 
comizi che il PCI ha orga-
nizzato ed organizza a mi-
gliaia e migliaia ed in ogni 
localita, tutti molto affolla-
ti, e molto spesso, anzi, 
vere e proprie manifestazio-
ni di massa, imponenti ed 
entusiasmanti. Ci si rife-
risce a tutto l'altro lavoro 
d i e consente un rapporto 
ancora piu diretto ed effi-
cace con gli elettori, dalle 
piccole assemblee, alle riu
nioni di singole categorie 
nei quartieri e nei paesi, 
agli incontri di caseggiato, 
alle conversazioni familiari, 
per non parlare delle proie-
zioni dei nostri films e dei 
cinegiornali del «3" cana-
le» che si sono rivelati 
una delle forme piu utili di 
propaganda ed uno degli 
strumenti meglio utilizzati 
in questa campagna eletto
rale (si puo calcolare che 
si sono effettuate sinora cir
ca 50.000 proiezioni). 

Ci si riferisce, ancora 
piu, all'attivita cosiddetta 
capillare, a contatto con il 
singolo elettore. Per questa 
attivita, che il Partito nel 
suo insieme ha ben com-
preso essere quella piu im-
portante di tutte, sono im-
pegnati e si stanno impe-
gnando tutti i nostri iscritti, 
e non solo gli iscritti ma i 
simpatizzanti e gli elettori 
comunisti; si distinguono in 
quest'opera, come sempre, 
le compagne. 

La conferma della vastis-
sima e crescente partecipa-
zione dei compagni e delle 
compagne al lavoro eletto
rale 6 data dalle cifre di 
difTusione del nostro mate-
riale propagandistico, che 
viene tutto distribuito accu-
ratamente ed in misura tan-
to grande da richiedere fre
quent) ristampe, e soprat-
tutto dalle cifre della diffu-
sione de I'Unita: esse sono 
in continua ascesa, hanno 
gia visto superare i pur 
ambiziosi obiettivi per gli 
abbonamenti, ed in nume-
rose province hanno rag-
giunto vertici mai toccati 
prima in tutti questi venti 
mini. E* un buon segno, 
perche la diffusione del gior-
nale e sempre stata per noi 
il piu veritiero termometro 
della mobilitazione e della 
capacita di penetrazione del 
Partito tra le masse. 

Emerge, dunque, nell'in-
sieme, un quadro largamen
te positivo. La nostra azio-
ne, ci dicono i compagni, e 
circondata da larghi con-
sensi ed incontra sempre 
maggiori adesioni. Cid e 
vero in modo particolare 
per alcuni settori della po-
polazione: tra gli operai, per 
esempio, il nostro lavoro re-
gistra dappertutto, in ogni 
regione ed in ogni provincia, 
grandi successi. conferman-
do che il voto della classe 
operaia sara corrispondente 
al grandioso movimento ri-
vendicativo ed alle lotte di 
cui c stata ed e protago 
nista: un voto per l'unita e 
per un nuovo indirizzo eco-
nomico, sociale, politico. Tra 
i contadini, ed anche tra t 
ceti contadini dove minore 
e la nostra forza, quelli dei 
coltivatori diretti e dei pic-
col i proprietari, i nostri 
compagni ci assicurano che 
vi 6 grande simpatia per 
noi: nelle case contadine si 
discute, si ricercano e si 
leggono i nostri documenti, 
si condividono le nostre cri-
tiche e si apprezzano le no
stre proposte. 

Uno dei settori che mani-
festano piu grande fiducia 
per il PCI e quello dei vec-
chi lavoratori, che sono pro-
fondamente offesi dalla po-
litica del centro-sinistra per 
le pensioni e che vedono 
nel PCI il loro grande di-
fensore: da ogni localita si 
scgnalano i casi di vecchi 
lavoratori che in altri mo-
menti avevano votato per la 
DC o per il PSI e che di 
ehiarano questa volta la 
loro scclta per il PCI. 

Ma cio che piu caratteriz-
za l'andamento della campa
gna elettorale e l'atteggia-
mento dei giovani, la loro 
partecipazione alle nostre 
manifestazioni, la loro atti
vita, il loro entusiasmo: 1 
giovani sono a sinistra, i 
giovani sono con il Partito 
comunista, nel Nord e nel 
Sud, nelle grandi citta e nei 
piccoli paesi, nelle fabbri-
che, nelle university, nelle 
campagne, nelle easerme. 

Naturalmente i compagni 
sanno vedere con chiarezza 
anche dove sono i punti piu 
difficili e conoscono molto 
bene quali sono gli ostacoli 
da fronteggiare e da supe
rare: si tratta di competere 
con awersari dotati di mez-
zi ingenti e che conducono 
la campagna elettorale uti-
lizzanrio tutti gli strumenti 
del potere che monopolizza-
no. L'ahiiso sfacciato della 
televisione e della radio ne 
e soltanto un esempio; cal-
pestando ogni norma ed 
ogni regola adoperano tutto 
per la loro propaganda: mi-
nisteri, azionde pubbliche, 
enti, governo e sottogover-
no, tentando un'opera spu-
dorata di intimidazione e di 
ricatto, con lin'ampiezza che 
non ha precedenti. Ci dico
no i compagni da ogni parte 
d'ltalia che in questo campo 
i dirigenti ed i candidati del 
PSU si distinguono sopra 
tutti; e proprio vero che, 
succubi per tutto il resto, 
e questo l'unico campo in 
cui sanno gareggiare con 
la DC! 

A questa opera corruttri-
ce ed alia campagna di ca-
lunnie, di inganno e di inti
midazione, condotta con lo 
uso arbitrario e l'abuso del
la televisione e di tutto l'ap-
parato statale nonche di tut
te le leve del potere, politi-
chc e finanziarie, non solo 
non si ribellano ma finisco-
no per accodarsi uomini e 
correnti che pur cercano di 
differenziarsi parlando di un 
« nuovo » centro-sinistra, ri-
veduto e corretto, si d i e 1 
loro discorsi, in siffatta con-
creta realta, suonano dav-
vero a vuoto, e spesso rive-
lano soltanto una preordina-
ta e troppo scoperta suddi-
visione delle parti. 

La DC, d'altra parte, 

messa alle strette tenta di 
esasperare la campagna elet
torale e di trascinarla sino 
ed oltre i confini della pro-
vocazione. 

I nostri compagni ci con-
fermano che alia denunzia 
ed alia protesta piu vibrata 
per i soprusi dei partiti del 
centro-sinistra, alia condan-
na delle prepotenze democri-
stiane, alia lotta contro le 
brutali repressioni polizie-
sche, il Partito sa accompa-
gnare sempre un'opera di 
chiarificazione argomentata, 
capace di sottollneare le 
possibility di battere la DC 
ed il centro-sinistra, le pos
sibility di cambiare le cose 
in Italia; il Partito sa man-
tenere intatta tutta la ric-
che7za e la concretezza del
la impostazione che abbia
mo dato sin dall'inizio alia 
nostra propaganda elettora
le. individuando i problem! 
reali e le esigenze delle 
masse popolari e del Paese, 
indicando le soluzioni posi
tive e realistiche, e non so
lo in generale ma per tutte 
le categorie. e non solo per 
quelle dei lavoratori delle 
fabhriehe. dei campi e del
le sctiole, ma per tutti 1 ce
ti intermedi della popola-
zione. soprattuto dei gran
di centri urbani* artigiani. 
commercianti. nrofessionisti. 
tecnici: non solo sui crandi 
temi della pace, della liber
ty. del socialismo. ma su 
tutte le ouestioni che trava-
gliano l'ltalia e che richie-
dono profonde riforme. da 
quella previdenziale a quel
la sanitaria, da quella urba-
nistica a quella scolastica. 

I compagni, per conclude-
re, giudicano positivamente 
il lavoro del Partito e guar-
dano avanti con fiducia; ci6 
che occorre, oggi, a pochi 
giorni dal 19 maggio, e di 
muoverci con ancora piu 
grande slancio e fiducia. Ci6 
che decide oggi per il risul-
tato elettorale e quanto di-
ceva il compagno Longo nel 
suo articolo pubblicato do-
menica su VUnita: e il rap
porto diretto con il singolo 
elettore, e 1'impegno di tut
ti i nostri compagni, uno per 
uno; e il lavoro di milioni 
di militanti e di elettori co
munisti verso tutti i citta-
dini. 

Armando Cossutta 

DALLE FABBRICHE IN PARLAMENTO: Vincontro con 
i compagni Sulotto e Damico candidati del PCI a Torino 

I condannati dalla FIAT 
La storia di due operai comunisti: i padroni togliendo loro il lavoro volevano colpire non solo 
due f amiglie ma umiliare tutta la classe operaia torinese — Perche i problemi operai dovranno 
essere al centro della prossima legislatura — Fatti e cifre sul fallimento del centro-sinistra 
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I L T E M P O 3i3ttrssafiftcro 
IL GIORNALE D ITALIA 

vi hanno dedicato alcuni «fioretti». Eccoli: 

s\iv* 

•Pidocchipsj invasafL eversori e sowers! vi, cialtroni, 
vomfaff, sporcaccioni e drogati di tutte le risme e di 
tutte le confession'!, possono permettersi tutto...* 

U -Tempo* del 28 aprfle 
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• Credono con atti di feppismo di interpretare la de-
mocrazio. Confro questo nuovo faschmo impostatodl 
protesta ma sqprattutto di disordine si rivofgo lo 
Stato con i meizi che ha a sua disposiiione >. 

H - Mossaggero > del 28 ?prile 

«Una manilestaiione sedizioso. II gruppo degli stu
dent! al quale si erano intiltrati oltre agli attivisti 
"cinesi" numerosi teppisti e operai comunisti, ha in* 
trapreso la marcia della viofenza. Tra la genfe mot-
fissJme raaazze in minigonna e capelloni. A Piazza 
Cavour, hanno aggredito gli .agenti lanciando 
bottiglie*. O .GHenule cTIlalia. del 28 aprile 
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Migfiaia di giovani decine di awocati, di uomini politic!, di cittadini, possono 
testimoniare le menzogne pagate di questi giornali. II - Sunday-Times., P« Ob
server*, l*« Herald- Tribune •, «Le Monde > e tanti altri important) giornali stra-
nieri, attestano la verita da voi vissuta. Imparate a conoscere i veri neurit! del 
progresso. della ragione, I nemici tradizionali di tutte le verita! 

i M k i m n>*> .* tZZLZ:~~ ddPAssociazione Amid de 1 U H . 1 1 3 . 

Oppressione, miseria, sfruttamento portano il marchio della DC e dei partiti che I'appoggiano 

La donna nel Sud: una condizione disperata 
Miracoli quofidiani per sosfenere i magri bilanci familiari - Cifre drammatiche sulla violazione del diriffo dei ragazzi all'islruzione 
25 asili-nido in luffa la Campania - 350.000 lavorafrici espulse dalla produzione - Enorme la carica di rivolfa confro il cenfrosinisfra 

Dal nos^n inviato 
NAPOLI, maggio. 

Vi e un modo partlcolar-
mente infelice di essere don
na, ed e quello di esserlo 
nel Mezzogiorno d'ltalia. La 
t questione femminile » esplo-
de qui con la stessa forza 
scienlifica dell'analisl che Man 
e Engels fecero nel secolo 
scorso sulla condizione delle 
lavoratrici in Inghilterra, sul-
1'oppressione morale ed eco> 
nomica della donna nella fa-
miglia e nella societa. e pu6 
essere riassunta nella frase 
di Bebel: la storia della don
na e quella della sua oppres
sione. Eppure tutta la lette-
ratura politica meridionale t-
gnora le donne. da Fortuna-
to a Nitti a Dorso e negli 
scritti che Salveminl dedica 
alia questione meridionale si 
pu6 rintracciare solo questa 
strana timida proposta: «ba-
sterebbe che le donne faces-
sero meno figli * Sono Di Vit-
tono e Grieco ad offrire la 
prima corretta Impostazione 
marrista del problema della 
emancipazione femminile nel 
Sud, come chiave di volta ijer 
il riscatto del Mezzogiorno 
II ruolo rivoluzinnario delle 
donne marca. intanto. la so
cieta meridionale. Eleonora Pi 
mentel e la piu illustre « gla-
cobina » d'Eumpa, che elabo-
ra sul piano teorico oltre a 
guldare come un vero capo 
la rivoluzione politica (1799) 
e ad affrontare la morte e U 
processo con la stessa luci 
dita che sara di Louise Mi 
chel. aU'epoca della Comune 

Per venire ai tempi nostri, 
le contadine ucclse in Cala 
bria Giuditta Levato e Ange 
Una Mauro. all'atto della rot 
tura del feudo e deU'occupa 
zione delle terre. sono il sim 
bolo Diu sconvolgente del ri
scatto contadino. dopo la 11-
oerazlone. Attomo agli anni 
"50 le donne napoletane gul 
darono la battaglia per la ca-
sa — e continuano a condur-
la oggi con coraggio tndomlto 
— come una vera rivolta di 
popolo. Innumerevoll sono gli 
scioperi e le lotte, spesso vlt-
toriose, delle operate delle Ma-

nifatture Cotoniere Mertdlona-
11, delle conserviere della Ci-
rio, delle bracclantl, delle « or-
tofrutticole ». delle Iavorantl a 
domicilio, delle operate delle 
fabbriche di abbigliamento, e 
cosl via. II dato saliente del
la condizione femminile appa-
re intanto questo: se gli uo
mini, nel Mezzogiorno, lavo-
rano un giorno su tre, le don
ne « lavorano sempre », oltre 
alia casa e al bambini, e so
no spesso loro che fanno vi-
vere tutti. 

II problema 
dei figli 

E un aspetto della condi
zione delta donna in Italia 
che merita di essere svelato: 
non vi sono o quasi, nei ce
ti popolari, donne ccasalin-
ghe soltanto». Esse sono tut
te, in un modo o neU'allro, 
anche «lavoratrici >: e con il 
loro lavoro — il piu dispa 
rato. il DIU fortunoso. il piu 
sfruttato — assicurano il «mi 
n imos su cui • volte sussl-
ste bene o male Finsieme del 
la famiglia. D ruolo lmmen-
so. spossante che le donne a& 
sumono nel Mezzogiorno e che 
assumono verso i proletari 
stessi diventando talora le « ve
re capofamiglia t, anche con 
U gestire miracolosamente la 
economia familiare, rappre-
senta una delle pid vlolente 
condanne della classe dirigen 
te di • Ascari» che na gover 
nato il Mezzogiorno. 

Prendiamo U problema del 
rtgli Venti anni or sono. 1 
comunisti napoletanl orgarua-
zarono un ccomitato salvez-
za bambini* che tolse dalla 
strada e dalla fame 10 mila 
bimbi napoletanl per farU o-
spitare nelle famiglie del lavo
ratori del Nord. Non si trat 
tava solo di un gesto di s o 
lidarieta ma delltnterpreta 
zione gramsctana dell'unita tra 
Nord e Sud. che diventava 
operante 

Oggi, quel bambini — • 

spesso ne ho ritrovate le trac-
ce — sono diventati medicl, 

professionisti. insegnanti. ve ne 
e uno che fa 11 fisico nel 
campo delle ricerche nuclea-
ri, un altro che e vice-preside 
di un liceo. Noi dimostram-
mo cosl che questi infelicl 
e intelligenti figli di meridia 
nail, costrettl ad andare a 
vendere la loro forza lavoro. 
come un esercito di merce-
nari ai monopoli eurooei (lo 
R5% dei 3 milioni di emi
grant! aveva meno di 25 an 
ni). potevano invece diventa-
re — nel quadro di una so
cieta avanzata — la spina dor-
sale di una nuova classe di-
rigente. 

Venti anni dopo, !o spetta-
colo che offrono 1 figli delle 
donne meridionali e trauma 
tizzante. soprattutto a Napoli 
dove miriadi di bambini gio-
cano tra llmmondizia, sono 
azzannati dai topi, non cono
scono la scuola che fino alia 
seconda o terza elementare, 
e vendono la loro granile ror-
za-Iavoro a 10 anni. II mar
chio infamante della DC — 
che governa da sempre nello 
interesse dei monopoli del 
Nord e lo fa oggi con il sosic-
gno accanito dei socialist! — 
e la sua violazione del diritto 
alia culture e alia lstruzione 
dei figli del Mezzogiorno. Ec-
co le cifre, sferzantl: sul 6 
milioni e 923370 ragazzi ita
liani. tenuti fino al 14 anni 
alia frequenza della scuola di 
obbligo, sono mancati all'ap-
pello (al 31 dicembre I9>v>) 
609.090 bambini. Ebbene, di 
questi « inadempienti » 531.000 
erano ragazzi del Mezzogior
no! Nel Sud dellltalia, solo 
11 65% dei bambini che si 
Iscrlvono alia prima arrivano 
a finire II corso elementare. 
E nel -66-^7 gli iscritti alia 
prima media sono stati 160.000 
su 443 000 coetanel. 

In quanto a Napoli e pro
vincia. gli indict calano anco
ra: su 287.000 bambini delle 
elementan solo 90 000 sono pas-
sat! alia media obbltgatorla. II 
totale dtstmpegnn del govemo 
nel campo della scuola corrt-
sponde alia logica del profit 
to capltallstico per cui 11 Sud 

deve essere un serbatoio di 
mano d'opera primitiva e igno-
rante: la destinazione colonia-
le che questa societa mono-
polista assegna al Mezzogior 
no taglia alle radlci l'asplra-
zione alia culture del meridio
nali, per cscremarea da essl 
solo quella fetta sottile che 
occorre al monopolio. Le clas-
si superior! e le universita so
no tabu per 1 figli del lavo
ratori. Tra la capitale del Mez
zogiorno e la sua provincia — 
ecco come la piramlde della 
non lstruzione si restringe an
cora — soltanto 34.635 giova
ni frequentano I Ucei e gli 
istituti magistral], e 10214 gli 
istitutt professional!. In defi
nitive, il governo lmpedlsce 
deliberatamente la formazio-
ne di una nuova classe dirt-
gente dl cui non sa che fare, 
e opera al contrarto per ap-
profondire 11 divario culturale 
del Mezzogiorno con 11 Set-
tentrione. 

Una cifra 
allucinante 

Ancora una cifre allucinan
te: tra Napoli e provincia vl 
sono 11 asili nido dell'ONMI. 
in tutta la Campania ve ne 
sono 25. L'ex sindaco Petmc-
ci insegna tul, d'altra parte, 
come si incrementa PONMI; 
e si pud ben dire che la DC, 
al posto di S. Francesco d'As-
sisi che dava 11 pane agli uo-
celli ha posto a suo simbolo 
Petrucd che toglie 11 latte al 
bambini, visto che con tutta 
improotltudine voleva ripro-
porlo tra egli Illustrl uomi 
nl» da lnviare in Parlamen 
to. In quanto alia condizione 
femminile operaia. essa e la 

£iu sciagurata: i contrattl di 
ivoro vengono tgnoratl, 1 rit-

ml sono dlabolici, le operate 
speclallzzate sono pagate 130 
lire 1'ora (le altre. 60 tire), l 
padroni pongono come condi 
cone che le lavoratrici non 
si iscrivano al sindacato. 

Nessun con trat to di lavoro 
avevano le giovanissime ope

rate dl una fabbrlca dl fuo-
chi d'artificio a Secondigliano, 
esplosa nel luglio '67: le ragaz-
ze morte nell'esplosione sono 
state praticamente immolate 
dal capitalismo come agnelli 
sacrificati sull'altare della «so-
cieta del consumi». 

A Casoria. definita dal « su 
docrati > la • Milano del Sud >, 
ho incontrato una collaudatri
ce elettronica della Geloso a 
1000 lire al giorno. Nunzia 
Galante. Ilcenziata to tronco 
perche nello scorso ottobre 
aveva guidato lo sciopero del
le sue compagne per il con 
tratto di lavoro e 11 diritto 
di adenre ai sindacati; scio-
Dero che difatti si concluse 
con I'allargamento dell'lnfiuen 
za del sindacato. Contro que 
sta forza operaia combattiva. 
si awenta il padronato meri
dionale. sostenuto dal noto 
«programmatore della mise
ria », Pieraccini: 120 mila la
voratrici sono state espulse 
dal processo produttivo tra 
Napoli e la Campania, e net 
resto del Mezzogiorno vl sono 
oltre 230 mila occupate in me
no. dal 61 a) '66. 

Credo che vada rllevato -
perch^ si sappia quale verti 
ce disperante raggiunge la 
condizione della donna nel 
Sud — un dato che ho re-
perito a Castellammare: le la
voratrici stagionali delle fab
briche conserviere e dl prl-
mlzie. si « fanno 1 conti» per 
cercare dl trovarsl nel sesto 
mese di grevidanza al momen 
to In cut. per 45 giorni, ot-
tengono la qualitica d) «lavo 
ratricl B. che da diritto al sus-
sidio di matemita, corrisposto 
tre mesi prima del parto e 
due mesi dopo. In tutto, si 
tratta di 200 o 250 mila li
re: ma con esse la donna rie 
see a vivere per tl resto del-
1'anno e a far vivere la fa
miglia, 

Per « guadagnare » 11 suo n » 
so annuo, in conclusione, la 
donna si serve dell*unica fun 
zione che la societa capital!-
stica te riconosce. quella dl 
riproduttrice della specie u-
mana Ma questi calcoli dispe-
ratt, queste acrobazle, spesso 
falliscono perche I7NAM fa le 

sue lndaginl, stabilisce che la 
grevidanza al sesto mese non 
e intervenuta durante 11 lavo
ro stagionale. toglie II sussl-
dio e processa i medicl che 
hanno firmato il primo certi-
ficato. Quasi tutti gli ostetri 
ci della zona dl Torre Annun-
ziata, Torre del Greco, Castel
lammare, — assolutamente in
nocent!, perche nessun medi
co DU6 controllare con esat-
tezza la dichiarazione della la-
voratrice — sono ore coinvol-
tl in processl dalllNAM che 11 
accusa di frode. In quanto 
alia lavoratrice. essa si tro-
va, allorche la sua povera 
• astuzia» contro 11 governo 
dei padroni faltisce, con un 
figlio tn piu e altri soldi In 
meno. 

Ma e forse questo che Hu
mor — anche se non si e 
mai sposato — ha voluto di
re nel suo messaggio at c Con-
vegno per 1'elevazione della 
donna meridionale ». tenutosi 
a Napoli, quando ha afferma-
to che c il compito della don
na del Mezzogiorno non e su-
bordinato e sussidiario e an
zi assume il sigmficato della 
riscoperta del genuini e vital! 
valori della famiglia> In quan
to a De Mita c d.c. di sini
stra », relatore sul • ruolo es-
senziale della donna nel Sud > 
egli e svenuto tra le breccia 
degli astanti al momento in 
cui st e messo a parlare del 
«divorzio», quindi nessuno 
sapra ma! che volesse affer-
mare sulla « elevazione a. Ma 
noi possiamo dirvl che l'unl-
ca « elevazione democrlstiana » 
In cui d siamo imbattutl nel 
Sud e questa: le meridionali 
hanno imparato a tegare me
glio con lo spago la valigia 
del marito emigrante. Ma la 
DC non parla piu dl donne, 
ormal 1 socialist! «collabora-
zionistl» fanno altrettanto. 
Non hanno argomenti, e han
no paura. La carica dl rivol
ta delle donne del Sud con
tro il centro sinistra e enor
me. Essa ha solo bisogno dl 
un « detonatore ». Questo pu6 
essere il loro voto al PCI, fl 
19 maggio. 

Maria A. Macciocchi 

Dal nostro inviato 
TORINO, maggio 

«O la prossima Legislatura 
riesce a legarsi concretamen-
te alle spinte che vengono dal
la classe operaia, in sempre 
piii aperta contrapposizione 
con il tipo di svihtppo eco-
nomico voluto dai padroni e 
al quale tl centro-sinistra ha 
messo il suo sigillo, o tl Pae
se vivra una crtsi politico pro-
fonda »: che questa sia la al-
ternativa, non vi sono dubbi 
per Vito Damico, uno dei can
didati operai della lista comu
nista di Torino, un operaio 
che nella lotta di classe ha 
formato e nutrito la sua co-
sciema sino a diventare uno 
dei piii noti dirigenti politici 
della citta che si rtbella alia 
prospettiva di essere umilia-
ta con il marchio FIAT. 

La sua e una storia tipica, 
in essa si riassume I'essenza 
di migliaia di storie « torine-
si » che potremmo farci rac-
contare dagli iscritti di quel
la singolare ed unica organiz-
zazionc, quella dei «Rappre-
sagliati», nella quale uomini 
colpiti dall'ingiustizia padro-
nale continuano ad elaborare 
e mandare avanti, con infini-
ta ostinazione e incrollabite 
fiducia, rivendicazioni che han
no come scopo di inchiodare 
i padroni alle loro responsa-
bilita e farli pagare. 

II «decennio nero» 
Damico entra alia FIAT ra-

gazzo, ora ha 42 anni, e si 
quali flea alia scuola Alltevt-
FIAT, vanto del paternahsmo 
vallettiano. Nel 1943, a IS an-
nt, partecipa agli scioperi po-
litici e viene licenziato per 
rappresaglta, E' il suo primo 
licenziamento, secondo quello 
stile FIAT che troveremo im-
mutato anche dopo la caduta 
del fascismo: la democrazia, 
infatti, affacciatasi alle fab
briche con la Liberazione ne 
viene respinta brutalmente — 
insieme agli uomini e alle or-
ganizzazioni che la incarna-
no — non appena la situazio-
ne politica lo consente. 

Cosi Damico, riportato nel 
suo reparto dalla vittoria del' 
la lotta partigiana, pochi an
ni dopo ne sara dl nuovo 
scacciato dalla repressione 
congiunta della FIAT all'inter-
no della fabbrica e dei go-
verni DC-PSDI-PL1 che han
no in Scelba il loro piii fami-
gerato protagonista. 

Nel 1949 la FIAT licenzla 
Egidio Sutotto, comunista del 
Consiglio di gestione, e liqui-
da in lui il tentativo della 
classe operaia di partecipare 
all'organizzazione della produ
zione e al suo controllo; nel 
novembre del 1951 viene It-
cenziata in blocco la teztone 
smdacale, 23 uomini tra cui 
Damico, che aveva osato or 
ganizzare e proclamare vnn 
sciopero aziendale sfidando al 
confronto diretto, ta potentis-
sima controparte: due mesi 
dopo, nel gennaio del 1952, 
viene licenziato Santhia, di-
rigente del partito in fabbrica. 
un vecchio militante, una ban-
dicra e un simbolo 

E poi e il * decennio nero » 
come lo chtamano a Torino: 
le migliaia di licenziamenti, 
le intimidazioni. t reparti con-
fino. I'esasperazione della rot-
tura smdacale, la creazione 
addirtttura di un sindacato 
padronale in fabbrica, le pro-
vocazwni (la storia della 
FIAT e costellata di strani 
episodi violenti. Nei momen-
ti « piii opportuni • per il pa
drone viene ucciso un diretto-
re, e fatto sallare un capanno-
ne, si trova una bomba su 
un muretto. Questo e I'ulti-
mo caso, di due setttmane fa 
soltanto. rabbioso coroltario 
alia magnifica lotta del 140 
mila: nessuno si illude che, 
chi ce 1'ha. abbia perd perso 
il vizio). 

E come risultato un colpo 
durissimo alia condizione ope
raia che viene tagliata fuori 
dal processo di trasformazio-
ne della fabbrica tn un'azien-
da * moderna » che distrugge 
I'unmo, che nnn da qualttiche. 
che fa larorare a ritmi inso 
stenibih. che non assicura 
neppure un laroro stabile (si 
calcola ckc, ancora oggi, la 
fluttuazione di uomini che 
vengono respintl dalla -vndv-
zione FIAT ogni anno non 
sia meno di 5 mila unita). 

Con gli anni '60. portata a 
termine la drammatica rior-
ganizzazione aziendale. entra-
te in fabbrica nuove 'eve di 
lavoratori molto spesso >mmt 
grati che non avevano vissu-
to le precedenti tension: lo 
classe operaia tonneie M n 
cominciato a insenrsi nei 
grandi movimenti contrattua-
h naztonali, via via fino alia 
riacquisizione della coscienza 
della necessita di portare 
avantt, in fabbrica, la contrat-
tazione dei van aspetti del 
rapporto di lavoro fino agli 
ultimt, fortissimi, scioperi 
umtari 

Dietro a questa ripresa e'e, 
tnsieme a tante altre conver-
genii ragioni. anche Vazione 
dei comunisti — dei licenziati 
FIAT, come Damico e Sulot
to — che non hanno mai di-
sperato della classe operaia, 
della sua funzione insostitui-
bile nella societa italtana. del
la sua capacita di superare 
esperienze negative per elabo
rare nuove proposte e andare 
avanti. 

Una fiducia che e mancata 
tnvece ai socialdemocratici (da 
sempre legatl a Valletta, non 
a caso sepolto come senatore 
a vita da un Presidente della 
Repubblica sodaldemocrattco) 
e nell'ultimo periodo anche 
ai dirigenti socialisti i quali 

hanno pensato che forse era 
possibile fare, insieme alia 
FIAT (e quuuli al governo con 
la DC), per gli operai quello 
che con gli operai contro la 
FIAT non era stato posstbi-
le fare. 

Questo abbaglio dl fondo e 
chiaramente illustrato dalle 
vtcende dello « Statuto per i 
diritli dei lavoratori». Quan
do tl PSI entrb al governo, 
/'Avanti! dedicd largo spazio 
alia trattaztone dei problemt 
operai la cut soluzume, si dts-
se, sarebbe stata in citna ai 
pensicri dei neo governantt da
to che, come affermd superfl-
ctalmente Nenm, «sono cose 
che non costano nulla ». In ef-
fetti sembra vero che toglie-
re al padrone la possibilita 
dl discriminare al momento 
delle asstinztoni non costt nul
la; sembra vero che riconoscc-
re ai lavoratori il diritto dl 
organizzarsi, riumrsi, discute-
re in fabbrica fuori dell'ora-
no di lavoro non costi nulla; 
sembra vero che tl diritto di 
distribuire in fabbrica mate-
riale dl propaganda non co
sti nulla Sembra. ma non e 
vero. Attraverso la conculca-
zione delle libertd del lavo-
ratorc, tl padronato ha sem
pre fatto passare la sua ti
nea del massimo sfruttamen
to per il massimo profitto, 
una linea ciod che fa pagare 
in denaro, fatica e salute a 
chi lavora e che rende miliar-
di a chi sfrutta. 

Proprio perche le libertd co
stano i padroni le tianno sem
pre perseguitate come il peg-
giore dei malt (per loro) ap-
poggiati in pieno dalla DC, 
vuoi di De Gaspert, vuoi di 
Moro e Rumor. Non e'e sta
ta legge. anche parziale, che 
rtguardasse da vtcino i rap-
porti tra classe operaia e pa
droni che non sia stata o 
insabbiata, o combattuta, o 
evtrata. Ce lo ricorda Egidio 
Sulotto. licenziato FIAT, de-
putato da due legislature. I 
comunisti dal 1953 proimngo-
no al Parlamento, ad ogni 
legislatura, un progetto per lo 
a Statuto dei diritti dei lavora
tori ». Non e stato mai ]>os-
sibile farlo esaminare e discu-
tere. Leggi parzialt come quel
le che riguardano la organtz-
zazione del collocamenlo, la 
revisione delle trattenute di 
ricchezza mobile, la stessa leg
ge sull'orario settimanale a 
45 ore per tutti che aveva il 
parere favorevole del CNEL. 
la riforma riguardante i me-
dici di fabbrica. sono rima-
ste per strada bloccate con-
giuntamente dalla Confindu-
stria e dalle forze politiche dl 
destra che hanno nella DC al 
governo il loro punto di forza. 

ft Dopo la lettera del mini-
stro Colombo del 1964, i so
cialisti hanno accuratamente 
evitato anche solo di fare al-
lusione alio "Statuto dei di
ritti dei lavoratori" ». Sulotto 
ci ricorda cos}, con un riferi-
mento prectso, il significato 
delta svolta del 1964 quando 
la lettera a riservata o di Co
lombo — fatta conoscere a 
tutta Vopinione pubblica — da 
un lato e Vazione del gen. 
De Lorenzo sulla scorta delle 
listc del SIFAR hanno defini-
tivamente messo in ginocchio 
t'ala a socialista » del gover
no di centro-sinistra. 

Differenza di fondo 
a 11 centro-sinistra c stato 

un completo fallimento per 
la classe operaia », concorda-
no Damico e Sulotto. Nessun 
candidato operaio del centro-
sinistra osa sostenere il con-
trario. II centro-sinistra cerca 
dt coprirsi di fronte agli ope
rai con i dati sulla espansio-
ne economtca. «r Ma non c la 
prima colta che in Italia ab
biamo alti indici di espansione 
economica — sottolinea Da
mico —. Ci sono stati nel 
1950 e poi negli anni del 
boom. La differenza di fondo 
tra la situazione di oggi e 
quella di cinque anni fa sta 
nel fatto che Tespansione del
ta produzione non si accom-
pagna ad una espansione del
ta occupazione e dei salari, ot-
tenuta allora con grandi me-
morabili lotte. Con il centro-
sinistra dt Colombo la clas
se operaia ha pagato di per
sona I'aumenlo della produ
zione ». 

Ci sono. del resto. t dati uf-
ficialt a confermarlo: la di-
minuzione di 700 mila occu-
pati nell'industria, Vintensifi-
cazione dei ritmi produttivi 
che provocano esplosioni un 
poco ovunque (a Torino, co
me a Valdagno), la dequali-
ficazione della mano d'opera 
(alia FIAT il 75* * della mano 
d'opera & fatta di manova-
11, comuni o quattflcati, con
tro il 50** di died anni fa), il 
pauroso aumento degli infor-
tuni (in Piemonte 66.700 in-
fortuni denunciati nel 1967 
contro i 55.415 del 1965 e 110 
morti contro 101 negli stessi 
anni). 

Questa contraddizione di 
fondo tra espansione econo
mica e peggioramento della 
condizione operaia e U dato 
significante, per Damico co
me per Sulotto, della situa
zione italiana e quindi anche 
di quella politica. Una con
traddizione alia quale la pros
sima Legislatura dovra guar-
dare con coraggio e perspica-
cia nello spirito della Costitu-
zione per garantire un demo-
cratico sviluppo e progresso 
della societa italiana. I depu-
tati operai che gli elettori del 
parttto comunista manderark-
no In Parlamento sono coo* 
vinti che questo e il loro 
obietttvo e impegno piU im-
portante. 

Renata Bottarefli 


