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Mentre si prepara lo sciopero del 26 

Domani incontro 
dei sindacati 

edili con 
Donat Gattin 

Presa di posizione delle tre organizzazio-
ni dei lavoratori - La crisi ma no v rata dai pa
droni - Gli obiettivi della giomata di lotta 

Piu di un milione di lavo
ratori dell'edilizia e delle co-
struzioni scenderanno in scio 
pero martedi della prossima 
settimana. In tutte le provin 
ce si sta lavorando per prepa-

rare questa nuova. grande tf,or" 
nata di lotta d ie avra per pro-
tagonista una categoria Tra le 
piu forti e combattive. Attivi. 
assemblee. riunioni sono in 
corso e si intensificheranno 
in questi giorni d ie separano 
da martedi 20. 

Intanto il ministro del Lavo
ro ha convocato per domani 
mercoledi 20. alio ore 9.30 le 
organizzazioni sindacali della 
edilizia e delle costruzioni 
aderenti alia Cgil, Cisl e Uil. 

I tre sindacati — in un co-
municato stampa — rilevano 
l'importanza deH'incontro d ie 
si svolge a pochi giorni dallo 
sciopero generale di tutti i la 
voratori delle costruzioni. pro-
clamato per il 20. e dalla ma-
nifestazione nazionale di Na-
poli d i e si terra sugli obietti
vi delle riforme. dello svilup-
po del Mezzogiorno. della ca-
sa, deU'occupazione e dei sa-
lari. 

I tre sindacati mentre dan-
no un apprezzamento positiyo 
della convocazione. anche in 
rapporto alia denuncia fatta 
da Donat Cattin sulla crisi 
in edilizia, sottolineano il si-
gnificato e i risultati che essa 
potra avere in direzione di 
un superamento della crisi che 
si prospetta nel settore edili-
zio e di una decisa risposta al 
padronato che. manovrando in 
gran parte la crisi stessa. sta 
conducendo contro gli edili e 
i lavoratori delle costruzioni. 
un attacco che ha I'obiettivo 
piu generale di vanificare I'im-
pegno del movimento sindaca-
le sulle riforme. 

I lavoratori e i sindacati 
delle costruzioni sono consa-
pevoli di questo attacco e per 
questo lo sciopero e la mani-
festazione nazionale del 26 si 
svolgeranno su obiettivi di ri-
forma. sulla difesa delle con-
quiste delle lotte contrattuali 
e articolate e saranno una ri
sposta generalizzata all'attacco 
di forze politiche e padronali. 
pubbliche e private, contro il 
movimento operaio: la stessa 
consapevolezza e nei lavorato
ri e nei sindacati deU'industria 
e dell'agricoltura che. unitaria-
mente. assicureranno per la 
giornata del 26 la propria par-
tecipazione e solidarieta attiva. 

I tre sindacati — continua 
il comunicato — ribadiscono 
che vi sono tutte le condizioni 
perche la crisi. di cui si re-
gistrano sia pur in modo non 
omogeneo a livello nazionale 
pesanti e gravi sintomi. ven-
ga scongiurata. I padroni 

Reggio Emilia 

Licenziato 
per rappresaglia 

un dirigente 
della Fiom 

REGGIO EMILIA. 18 
Un grave episod:o di repres-

sione padronale si e venficato 
presso 1'azienda c Olimpia > di 
Cavna^o (Reggio Emilia), pro-
duttnce di macchine agricole. 
11 presidente della commissione 
interna, eompagno Luigi Me-
nozzi. membro del direttivo pro-
vmciale deIJa FIOM. e stato li
cenziato in trcoco essendosi op-
posto al disegno padronale di 
fare lavorare gb operai su piu 
macchine contemporaneamente. 
senza prima contrattare con gl: 
organismi sindacali aziend.ili la 
nuova organizzazione del lavoro 
nella fabbnea. Al Menozzi I'm-
dustriale voleva addinttura im-
porre tre macchine. II grave 
provvedimento. che si inquadra 
nella offensive pidronale con 
tro le conquiste dei lavoratori. 
in atto in tutto il Paese. ha pro-
vocato 1'immediata reazione de-
gli operai dello stabilimento. I 
quah. stamane sono scesi com 
patli in sciopero chiedendo il 
ritiro del licenziamcnto e un 
incontro con la direzione pcr 
discutere tutto il probVma del
la nstruttur.izione del lavoro 
nella fabbnea 

Nel corso di un' assomblea. 
tenuta durante lo sciopero. i 
lavoratori sono stati unanimi 
nel ribadire la loro ferma vo 
lonta di opporsi con ogni mcz 
zo a qualsiasi tentativo di .TI 
taec.ire !e loro conquiste sin
dacali e di attentate, con la 
repressione e le mmacce. al!e 
libcrta democratiche nelia fab 
bnca e fuon di essa. 

drammati7zando. anche con e-
.spedienti. le situazioni di cri
si tentano solo un ricatto che 
nbassi i costi che essi deb 
bono necessariamente pagare 
per I'avvio di una seria politi-
ca di riforma sul problema 
della casa. 

I tre sindacati confermano 
d i e su questo terreno non so
no sufficienti misure « tampo-
ne» o di tipo efficientistico 
quali lo sblocco. pure neces-
sario. di centinaia di miliardi 
oggi immobilizzati. Tali fondi 
non sarebbero comunque in 
grado di far fronte ad una po
litica d i e deve rendere la ca
sa accessibile per tutti i lavo
ratori e deve soddisfare un 
fabbisogno di abitazioni (ol-
tre 400.000 Tanno). di ospeda-
li. di scuole. di infrastruttu-
re. ecc. 

Tale politica — conclude il 
comunicato — puo essere av-
viata solo se i necessari prov-
vedimenti di carattere piu ur-
gente saranno parte e avvie-
ranno una politica programma-
ta di settore che si fondi sul-
I'esproprio generalizzato. su 
criteri di indennizzo stretta-
mente vincolati al valore agri-
colo delle aree. su una legi-
slazione urbanistica delegata 
agli enti locali. su un inter-
vento pubblico qualificato che 
faccia prevalere sul problema 
della casa gli interessi della 
collettivita su quelli della spe-
culazione e del profitto. 

Un fenomeno che ha radici nelle drammatiche condizioni di vita delle famiglie 

PIU DI MEZZO MILIONE 
i bambini che lavorano 

Un rapporto sui « fuorilegge » del lavoro — Con le multe e le ispezioni non si pud 
risolvere il problema — Nella sola provincia di Milano 55.000 ragazzi in eta scolastica 

occupati in officine, bar ed altre aziende — A Napoli il triste primato 

N l i n V I C n O P F P I I ) F I P f l P T I I A H ? > sindacati dei lavoratori portuali, dopo la 
N U U V I J \ . I U r C H I ISC I r u n i U H U . riusclta dello sciopero attuato nella pas-
sata settimana, si riservano di valutare I'opportunlta di indire nuove astensioni dal lavoro. 
La decisione e stata presa in seguito al disimpegno mantenuto di fronte all'azione sindacale 
dal mlnistero competente, quello della Marina mercantile. I lavoratori dei porti, com'e noto, si 
battono per fare introdurre nel settore una programmazione democratica che conduca alia 
gestione pubblica di tutti i porti. Nella foto. il porto di Napoli bloccato dallo sciopero di 
venerdl scorso. 

Per rivendicazioni di categoria e la riforma 

Universita: da ieri sciopero 
del personale non insegnante 

Massiceia adesione dei 30.000 dipendenti - Programmati 14 giorni 
di astensione dal lavoro - Le responsabilita del governo 

In ricordo di 
nio Colombo 

Ieri nelle universita italia-
ne si e avuta la prima gior
nata di sciopero pruclamato 
dal comitato nazionale unita-
rio dei sindacati del persona
le non insegnante (SUNPTJ -
CGIL - FNDS, CISL univer-
sita-FILS, UIL universita e 
CISAPUNI) per imporre una 
riforma democratica e la ri* 
soluzione di altn obiettivi 
normativi e contrattuali. 

Secondo le notizie pervenute 
ai sindacati le percentuali del
le astensioni sono elevatissi-
me: a Roma 90 per cento, 
a Bologna, 95 per cento, a 
Ferrara, a Modena, a Milano 
a Parma, a Lecce 100 per 
cento, a PadOva 90 per cento.-
a Palermo 90 per cento, a 
Firenze, 80 per cento a Sie
na 80 per cento. 

A Roma oltre al Policlimco 
sono rimaste chiuse tutte le 
segreterie di facolta, A Vero
na, a causa dello sciopero del 
personale non docente, il con 
siglio di facolta di economia 
e commercio ha deciso di so-
spendere le lezjoni fino a gio-
vedi. Per l'agitazione In cor
so sono seriamente compro-
messe tutte le attivita didatr 
tiche e scientifiche. Lo scio
pero iniziato ieri proseguira 
anche oggi, domani e giove-
dl e 1 giomi 27 e 28 gen-
naio e il 4, il 5, il 18. il 19, 
il 25 e il 26 febbraio per un 
complessivo di quattordici 
giomi. 

Durante gli sciopen — assi-
curano le organizzazioni sin
dacali — saranno assicurati 
i servizi di pronto soccorso 
centrale. dei reparti del « re-
ne artificiale. dei centri dl 
rianimazione. delle citmche 
urologiche. Altn particolari 
tumi di controllo e di emer-
genza saranno garantitl per 
alcune clfniche universitane 

Alio sciopero partecipa 
no anche i dipendenti degli os-
servatorj astronomici Italian) 

che rivendicano l'inquadra-
mento tra il personale della 
universita. 

Oltre alia riforma con il 
conseguente riconoscimento 
del ruolo e della funzione del 
personale non' insegnante, i 
trentamila dipendenti non do-
centi reclamano 1'inquadra-
mento di tutto il personale 
in servizio alia data del 31 
luglio 1970; la presentazione 
di un decreto legge per la 
rivalutazione e la estensio-
ne delle indennita di rischio 
e profilassi; la emanazione 
della circolare ministeriale per 
la adozione dell'orarfo unico" 
in tutte le universita: la re-
goiamentazione del premi dl 
incentlvazione; e infine. il ri
conoscimento del ruolo e del
la funzione del personale. 

Per quanto nguarda Tin-
quadramento. il minlstero del
la P.I. e in partlcolare la di
rezione generale per 1'istru-
zione universitaria. ha mani-
festato perplessita e incertez-
za assumendo una posizione 
del tutto negatjva. nonostan-
te — denunciano i sindaca
ti — la legge 775 e nonostan-
te il Senato il 2C ottobre scor
so, con un ordine del giorno, 
votato all'unanimita. avesse 
impegnato 11 governo a dare 
priorita e rapida appllcazione 
alia legge suH'inquadramento. 

E stato proprio I'atteggja-
mento del mjnistero della P.I. 
(e trascorso un mese dall*ul-
timo incontro delle segreterie 
nazionali dei sindacati con 11 
sottosegretario Romita) ad 
inaspnre la vertenza. Per ora 
sono stati programmaie quat
tordici giornate di sciopero. 
ma i sindacati SJ sono nserva-
ti di inasnnre le mod'*''"1 e la 
durata della lotta (non e 
esclusa una astensione dal la
voro a tempo inri>termmato» 
se non verra data una rapida 
soluzione ai p:ii urgenti pro-
olrmi della categoria. 

Scioperi 
articolofi 

dei grafici 

Euge 
In memoria di Rugcmo Co

lombo, ucciso nel 1944 dai na-
zifascisti, la figlia Ida \orsn 
90.000 lire per VUnita. 

1 lavoratori grafici commer
cial! e del penodici dopo lo 
sciopero nazionale di 24 ore 
di venerdi scorso hanno co-
mlnciato ieri gli sciopen arti 
colati a livello terntonale Le 
astensioni dal lavoro sono sta 
te indette dalle federaziom 
nazionali grafici aderenti alia 
CGIL. CISL e UIL per pro-
testa re contro 1'interruzione 
delle trattative per il rinno-
vo del contratto di lavoro 
della categoria 

Gli sciopen articolatl (pan 
a due giornate lavorative) ver-
ranno attuatt a livello terri-
toriale sulla base delle Indica-
zioni delle organizzazioni prr> 
vlnclali. e si concluderanno 
mercoledi 27 gennaio. 

Da Donat Cattin 
licenziati 

della FIAT 

PISA, 18 
Una delegazione dei 230 ex 

dipendenti della FIAT di Ma
nna di Pisa — licenziati nel 
luglio '57 nel quadro della re
pressione e delle rappresaglie 
antioperaie — verra ricevuta 
domani mattina alle ore 10, 
a Roma, dal ministro del La
voro, Donat Cattin. 

L'mcontro e stato fissato 
dal capo di gabinetto del mi
nistro, dottor Lauriti, con un 
telegramma inviato al comi
tato promotore licenziati 
FIAT. Verranno presi in esa-
me — come specifics lo stes-
so telegramma — I problemi 
riguardanti gli ex dipendenti 
della fabbrica di Marina di 
Pisa. 

Dopo le critiche 

rivolte all'Ente 

Sulla Gescal 
lettera dei 

tre sindacati 
Si sono ripetuti in questi 

giorni attacchi a] funzio 
namento della Gescal sia 
sotto forma di interpellan 
ze parlamentari. sia di in 
terviste rilasciate da mi-
nistri. Vengono inollre ven
tilate per questo E'nte so 
luzioni drastiche che n-
schierebbero di uccidere il 
malato anziche curarlo 

Le critiche vengono cen
trale sul fatto che esiste 
un notevolissimo fondo. di 
oltre <y0 miiiardi. fermo 
presso van istituti banca-
ri. e destinato a crescere 
enormemente a seguito dei 
nuovi contributi. mentre le 
case ais'.mite. in base a! 
piano decennale. raggiun 
gono p«-chc- decine di mi-
gliaia S: afferma inoltre 
che dalla delibera7:cne alia 
consegn,! delle c.i^e tra 
scorron* in media 1.310 
giorni. 

A qu-'sto prorKsito i rap 
presentar.li delle CV.nfede-
razioni sindacali nel Con 
siglio dell'Ente - Raffo 
della UIL. Ravizza della 
CISL. Andreini della CGIL 
— hanno espresso pubbli-
camente in una lettera il 
loro pensiero. 

« Va anzitutto considc-ra-
to — dice la lettera — che 
concorrono a deteriorare 
la situazione diversj ordini 
di diffienka che paralizza-
no il funzionamento della 
Gescal imiKtlendole di svol-
gere la funzione di " pol-
mone ^ssigenante " di que
sto vitale settore. Anzitut
to le diffico!fa per il repe-
rimento delle aree. Infatti 
le costruzioni della Gescal 
debbono realizzarsi solo 
sui terreni da espropriare 
ai sensi della legge 167. 
il cui funzionamento e as-
solutamente ca rente a cau
sa delle esauste flnanze 
dei Comuni che non posso-

no affrontare !e spese per 
gli espropri e per le urba 
nizzazionj. Vi sono poi le 
norme che regolano gli 
espropri. che compiranno 
fra pochissimi anni il se-
colo di vita, e che richie-
dono lunghe e lente pro
cedure. 

«Inoltre la teorica ca
pacity di funzionamento 
della Gescal e compromes-
sa da troppe e macchino-
se procedure, da sovrap-
posizioni oi compcten/e fra 
organi diretl:v; da sordi 
cnnflitti fra centri di po 
tere nell'Ente. e snurittut-
to da una deficiente orga
nizzazione del personale. 
Sono car^nze che I'opera 
dei raopresentanti dei la
voratori nel Consiglio del
l'Ente malgrad. le prote-
ste. le denunce e ripetute 

• proposte. non e riuscita 
ad eliminare e sulle quali 
sarebbe opp->rtuna una in 
dagine amnimistrativa a 
livello ministeriale. 

€ E" comunque certo che 
le magginri difficr.lta per 
I'attuazione di una effi 
ciente politica della casa 
risalgono ai fondamenti 
sto-»si del sistt-ma in cui 
viviamo e che solo una 
effettiva rifc.rma quale 
quel la prevista dagli ac 
cordi fra goierno e con-
federazi'ini. e conclusa dal 
noto documentn unita rio. 
potra porvi riparo. 

i Occorre reahzzare. al 
piu rresto — conclude la 
lettera — la riforma per 
la casci per la quale p gia 
accantonata gran parte dei 
fondi necessari per I'av 
vio. e rivedere coraggio-
samen'/* il funzionamento 
della Gesca'. perch6. con 
le norme vigenti. I'Ente 
non potra fare molto di 
piu di quello che fa at-
tualmente >. 

Piu di mezzo milione di 
bambini in eta scolastica la
vorano: e il dato drammatico 
che balza fuori da alcune rc-
centi indagini sui «fuorileg
ge del lavoro >. Nella sola 
provincia di Milano. secondo 
gli studi approntati dal comi
tato regionale per la Pro
grammazione sarebbero ben 
55 mila, 

Questi dati sono indubbia-
mente per difetto ma metto-
no in risalto in modo suffi-
ciente le dimensioni raggiun-
te da un « fenomeno » che ha 
le sue radici nelle dramma
tiche condizioni di vita di cen
tinaia di migliaia di famiglie. 

La distribuzione geografi-
ca di questi bambini-lavorato-
ri vede al primo posto Napo
li, alcune zone della Puglia 
e poi Milano, Torino, Genova. 
la Sicilia. Viterbo, Frosinone. 
Ed e proprio anche questa di
stribuzione che da il senso del 
«fenomeno»: nelle grandi 
citta industriali sono soprat-
tutto figli di immigrati me-
ridionali a trovare lavoro in 
industrie meccaniche, nelle 
ofTlcine. nei bar. Cosi nelle 
citta e nelle campagne del 
sud i bambini si dedicano a 
lavori nei campi. nella pasto-
rizia. in piccole botteghe. 

E' il segno insomma del ti
po di sviluppo economico che 
si 6 avuto nel nostro paese. 
sviluppo fondato sulla disoc-
cupazione, sulla miseria piu 
nera per centinaia di migliaia 
di famiglie. sulTemigrazione. 
sugli squilibri crescenti fra 
Nord e Sud. 

II ministero del Lavoro sta 
elaborando un rapporto sui 
c fuorilegge» del lavoro. A 
partire dal sette febbraio per 
la durata di un mese, sara 
effettuato un periodo di sor-
veglianza speciale per com-
battere il precoee avviamento 
al lavoro. Gli ispettori visite-
ranno esercizi pubblici. bot
teghe. artigiane, piccole indu
strie. officine. Certo anche 
quest'opera va svolta perche 
anche chi fa lavorare un bam
bino porta pesanti responsa
bilita. 

Ma gia nel 1967 fu effettua-
ta una « vigilanza speciale J>: 
in due mesi vennero visitate 
35.727 aziende in cui fu ac-
certato l'impiego irregolare di 
7.000 minori. Durante tutto 
l'anno le ispezioni furono 62.562 
con 13 mila casi accertaU di 
precoee avviamento al lavoro. 
Nel 1968 i casi salirono a 18 
mila e nell'anno successivo. 
con un numero di ispezioni 
minori. scesero a circa 13.000 
Nel 1969 in un solo mese si 
sono accertaU nel corso di 
23.310 ispezioni 6752 casi di 
impiego irregolare di minori. 
Nei primi sei mesi del 1970 le 
ispezioni eseguite sono state 
poco piu di 16 mila ed i casi 
di abusiva occupazione di mi
nori sono risultati 3443. In mo
do particolare la vigilanza si 
e concentrata sul alcune zo
ne dove piu intenso e questo 
processo. A Napoli nel mese 
di novembre del 1970 sono sta
ti accertati piu di mille casi 
e, affermano le agenzie che 
riportano questi dati. < la 
presenza di minori abusiva-
mente utilizzati e risultata 
maggiore del previsto ». 

Si pud dire in generale che 
il numero dei bambini lavo
ratori tende in questi ultimi 
anni ad una stabilizzazione 
se non ad un aumento, anche 
se, stando ai dati forniti dalle 
agenzie. dal novembre 1967. 
quando e entrata in vigore 
la legge a tutela del lavoro 
dei ragazzi, si sarebbe avuta 
una diminuzione del 50 %. 

Non vogliamo contestane 
tale fatto: ci limitiamo a dire 
pero che il mezzo milione di 
bambini lavoratori. e un dato 
che esprime situazioni indegne 
di un paese che voglia chia-
marsi civile. Per ora Tunica 
c arma > messa in fuzione e 
stata quolla delle ispezioni al
le aziende grandi e piccole. 
delle multe alle famiglie. Ed 
il fenomeno e rimasto. come 
era logico attendersi: quan
do anche un bambino diventa 
per la famiglia elemento di 
indispensable fonte di reddi-
to la multa non serve a nien-
te. E' al contrark) un modo 
ipocrita di porsi in pace la 
coscienza. di ignorare. di fat
to, le cause vere che costrin-
gono centinaia di migliaia di 
genitori a mandare i figli a 
lavorare. 

Cause che si chiamano ar-
retratezza. misere condizioni 
di vita, scuola che non funzio-
na. che spesso non esiste. A 
meno che non si vogliano. co 
me qualcuno fa. attnbuire le 
responsabilita alle sole fami 
glie che non saprebbero edu 
care i bambini. Anche questo 
del resto e un modo dj scari-
care le responsabilita. di elu 
oVre i problemi di fondo. Ben 
vengano quindi le indagini. i 
rapporti informativi ma poi 
occorre adottare, di conseguen-
za. serie misure di rifonne, 
dare avvio ad un di verso svi
luppo economico e sociale. 

a. ca. 

Dal gruppo ETI 

Annunciata 

la chiusura 

di tre 

cotonifici 
900 operai resteran-

no senza lavoro 

TORINO. 18 
Con 1'annunclo dato ai sin

dacati tessili torinesi dalla 
direzione dei cotonifici ETI 
(ex Vallesusa) della imminen 
te chiusura di tre stabilimen-
ti. le tormentate vicende di 
questa azlenda si ripresentano 
In termini allarmanti alia at-
tenzione deH'opinione pubbli
ca. Si tratta degli lmpianti 
di San Giorgio, di SanfAnto 
nino di Susa e di Mathi che oc 
cupano attualmente circa nove-
cento lavoratori per 1 quali si 
affaccia la drammatica pro 
spettiva dei licenziamenti. 

«L'operazione — ha detto 
l'ing. Spero, direttore ge
nerale del complesso — con 
segue alia opportunity, resa 
pressante dalle attuali dlffi 
colta dl mercato. di procede-
re ad una ristrutturazione del-
l'azienda che consenta margin) 
piu alti di competitivita .>. A 
questo fine si da il via al 
taglio dei cosidetti rami see-
chi. I macchinari meno sor-
passati tecnicamente verran
no trasferiti negli stabilimen-
ti di Rivarolo e di Lanzo e 
in quesfultima fabbrica — di
ce la ditta: « Compatibilmente 
alle esigenze tecniche e orga-
nizzative» — potranno essere 
assorbite parte delle maestran-
ze di Mathi. Per il resto. sal 
vo generiche affermazioni. 
nessuna garanzia sulla occu
pazione. 

La storia e ormai vecchla 
ma nei Vallesusa si ripete con 
una sconcertante puntualita 
dal fallimento di Riva ad oggi. 
A quel momento. siamo nel 
1964, la ETI aveva potuto ag-
giudicarsi l'affitto degli lm
pianti per una cifra irrisoria 
perche il governo aveva impe-
dito qualsiasi altra alternati-
va pubblica. cosi come nel '69 
— sempre in carenza di una 
alternativa diversa — aveva 
potuto acquistare l'intero 
gruppo valutato oltre 35 mi
liardi per poco piu di 13. Chi 
aveva pagato, e pagato salato, 
invece erano stati gli operai. 
L'occupazione, dalle ottomila 
unita precedent!, con il falli
mento di Riva. e scesa a cir
ca 5.000; chiusi gli stabilimen 
ti di Trecate. di Pianezza e 
di Bussoleno. decurtati i sala 
ri con la eliminazione dei pre
mi e dei cottimi acquisiti nel
la precedente gestione; aumen-
tato 11 carico di lavoro. peg 
giorate in generale le condi
zioni di fabbrica. 

Oggi ci risiamo. La ETI 
sbandiera a giustificazione 
della sua operazione una pre-
sunta crisi del settore. gioca la 
carta dell'attacco alia occupa
zione per cogliere ancora una 
volta gli obbiettivi che si e 
proposta: da una parte per 
sollecitare - un certo tipo di 
supporto pubblico alia sua ini-
ziativa (tanto per . fare un 
esempio i miliardi della legge 
tessile), dall'altra per realizza-
re sulla pelle degli operai quel 
piano di razionalizzazione che 
ha come filosofia l'aumento 
dei margini di profitto. A con-
ferma della strumentalita di 
queste operazioni padronali vi 
sono gli indici dell'ufficio na
zionale di statistica che segna 
Iano. pur in presenza di un 
calo della occupazione. un in-
cremento generale deH'1,7% 
della produzione del settore 
tessile nei primi nove mesi 
del 70 rispetto al corrispon-
dente periodo dell'anno prece
dente; incremento che sale al 
75% nel mese di settemhre. 

A questo proposito diventa 
piu che mai preoccupante il 
quadro offerto dalla situazio 
ne in provincia di Torino. A 
Pinerolo e stato chiuso 11 co-
tonificio Turati e le lavora-
zioni trasferite nello stabili
mento di Lusernetta dove da 
tempo 1'orario e stato ridotto 
a 32 ore settimanali. Altre 
pesanti contrazioni deU'orario 
sono in corso alia Widemann. 
al feltrificio Crumier di Vil-
larpellice. alia ETI e alia Gu 
termann di Perosa. Si lavora 
a 24 ore settimanali nelle ETI 
di Susa e di Borgone e alia 
Magnoni di Mathi; a 24 ore an
che al lanificio Maggia; a 32 
al tappetificio Paracchi e alia 
Rossari e Varzi di Ivrea. Ora-
rio ridotto inoltre alle Rem-
mert, alia Magnoni di Cafasse 
mentre alia Magnoni di Villa-
nova gli operai sono sospesi 
a zero ore. 

Lettere— 
all' Unita: 

Case di cura 

dell'lnps 

Proclomati 
sei giorni 

di astensione 
dal lavoro 

Le organizzazioni sindacali a 
derenti alia CGIL, CISL e 
UIL. rappresentanti i 16 000 
dipendenti dalle istituziom sa-
nitarie dell'INPS presa in e-
same la situazione venutasi a 
creare a seguito della pubbli 
cazione dei decreti di costitu 
zione in enti ospedahen di 
numerose Case di Cura, han
no proclamato lo sciopero 
nazionale di tutto il perso 
nale di ogni categoria. per i 
giorni 20 e 21 gennaio e 2. 3. 4 
5 febbraio. 

Le organizzaztom sindacali 
rivendicano. prima della defi 
mtiva appllcazione della leg 
ge 132. la emanazione delle 
disposiziont da esse concorda 
te con i mimstri del Lavoro 
e della Sanita per la salva 
guardia dei diritti acquisiti 
dal personale presso 1*1 NPS. 
nonche la ratifica di tutte le 
deliberazlonl adottate dal con
siglio di amministrazione e da 
tempo glacenti. per la ratifica. 
presso i mipisten tutelanti. 

La « rifIcssionc » 
sul contiiuio 
esotlo tlal Su<] 
Cam Unita. 

il presidente del Consiglio 
on. Colombo, tniztando la .<ua 
« conversazione » di fine d'an-
no alia TV, diceva die i jtor-
ni tn cui viviamo sono di so-
lito giorni di btlancto, di ri-
flessioni, di prospettive. tilo-

? iava quello che tl governo 
a fatto, quello che intende 

fare e quello che tuttt insteme 
dovremmo fare. 

Ma vogliamo davvero guar-
dare tutti insieme quella ihe 
d la realta di oggi? Canadian-
do lo spettro della svaluta-
zione della lira, il governo 
non ha certo cancellato il 
dramma deU'emtgrazione: i 
giovani operai, i giovam lau-
reati e diplomat! non hanno 
un avvenire e sono costrctti 
all'esodo; la disoccupazione 
aumenta, aumentano le tasse 
e il costo della vita, diminm-
scono i posti di occupazione 
nel Mezzogiorno, nella Cala
bria e soprattutto nella no
stra provincia di Reggio. Lc-
co, anche questo ha fatto il 
governo fino ai giorni di « bi-
lancio e di riflesstone che 
vengono a fine d'anno». Nes
suna « riflessione » sul fatto 
che il Sud viene dimenticaio, 
che il Sud deve mandare le 
sue migliori braccia al Nord 
o all'estero per far aumenta-
re i profltti dei capitalisti. 

E pot, ancora una conside-
razione. II governo, per bocca 
del suo maggiore rappresan-
tante, dice «no alVestremi-
smo», ma si e ben guardato 
dal dire che vuole colpire i 
responsabili dei fatti di Reg
gio Calabria o dei fatti dl 
piazza Fontana a Milano; non 
ha deilo che vuole colpire 
quel rigurgiti di fascismo di 
cui ogni giorno sentiamo par
lor e. 

L'on. Colombo deve sapere 
che nel Sud non abbiamo 
piii bisogno di false promi
se, perchi queste ormai du-
rano da 25 anni; deve sapere 
che la politica del suo nar-
tito e del centrosinistra e 
ormai fallita e che bisogna 
cambiare radicalmente stra-
da. 

FRANCESCO MALTARI 
(Cittanova - Reggio C.) 

Dalla «Bussola» 
non si sono 
ricordati di 
Soriano Ccccanti 
Cara Unita, 

in occasione del recenle Ca-
podanno, Alberto Lupo, nel'.a 
trasmissione da lui presentata 
alia a Bussola » di Viaregg'O, 
disse che questo locale d fa-
moso e rinomato per le can-
suete passerette di cantanti, 
attori e personaggi della mon-
danita. II mio pensiero e pert 
subilo corso al giovane Cec-
canti, che fit colpito dalla po-
Uzia in un Capodanno molto 
lontano,-proprio all'uscita del 
noto night. La nostra TV non 
si e certo degnata di ricorda-
re o di fare solo un piccolo 
cenno a quell'orribile fatto, di 
farci sapere in quali condizio
ni si trova ancora quel pove-
ro giovane. 

La TV, in quella sera di 
fine d'anno, si preoccupava 
soltanto di invitare le perso-
ne dai milioni facili presan-
ti nel locali col quali si era 
collegata ed i telespettatori 
alia felicita collettiva: ma nep-
pur lontanamente ha pensato, 
ad esempio, di trasmelterc 
due immagini dalla piazza del 
Duomo, qui a Milano, dove gli 
operai della Borletti manlfe-
stavano per un pezzo di pane 
meno amaro. 

GIANNA CORRIAS-
studentessa di 1* magistrale 

(Milano) 

II niagistrato 
che « fa politica » 
Cara Unita, 

in questi giorni, con Vaper-
tura dell'anno giudiziario, si 
parla molto della a giustizia ». 
Vorrei dire qualcosa anch'io, 
riferendomi al dibattito sulla 
crisi e sui problemt della ma-
gistratura ttaltana, Irasmesso 
qualche settimana fa dalla 
televisione nella rubnea *Con-
tro processo*. Atendo il giu-
dice Di Matteo intitato il po-
polo che ascoltava a dare un 
parere, io, che sono uno del 
popolo, senvo queste poche 
righe che invio alia sua at-
tenzione. 

Ho nolato che il campo del
le opinioni, fra gli ztessi giu-
dici deU'alta corte, e cario 
e conlrastante. Plaudo a Be-
ria, a Coramini, a Di Genna-
ro ed anche a Pisapia per 
easersi schierati contro la po
sizione di Di Matteo che to 
non definirei retrograda ma 
arcatca c clasststa. Lodevols 
Vimpcgno di Banle che ha 
saputo, entro un certo hmitc, 
proporre cib che la opinione 
pubbhea, in generate, si u-
spetta dalla magistratura ita-
luma. Ma e mancata la voce 
del popolo, quella vera cd 
inconfutabile che nasce nelle 
case, nelle fabbriche, negli 
ufRci. nelle numoni, nelle 
strode. Tutto bene si, ma li 
nota sovrana non ha suo>:a-
to perche il popolo, che e il 
sovrano (parola arcaica ma 
significative) delle vane com
ponent la gestione dello Sta
to e qmndt delle leggi, r.on 
era presente, anzi sembrava 
essere ignorato. 

Se Di Matteo e compagm 
studtassero a fondo questa 
proposizione: « Not siamo qui 
per sercire tl popolo. perche 
siamo i sertiton del popolo 
e non del nostro mteressc 
particolare o di quello di una 
classc politico tn generale >. 
forse tante assurdita non le 
direbbero Ho scritto clasze 
politica perche mi sembra n 
dtcolo, come invece il Hi 
Matteo sosttene. che un giu-
dice, che prima di essere la 
le e un cittadmo. con tutti i 
doven e gli obbhghi che »<* 
derivano. non debba avere 
una fede politico. Di Matteo 
dice che non dcre «appari-
re *; ma cosa facciamo, tl 
gioco delle apparenze? 11 giu-

dice e un uomo e come tale 
sottoposto a tutti gli btiinolt 
esterm cd tntcrnt; pensa, giu-
dica, sceglte, percib e poli 
tico; quindi solo conoscendo 
la vera realta sociale e stori-
ca attualc, e non quella an-
tistorlca e clas<iista dei ma-
nuali o dei concetti astratti 
imparati sui libri, pub essere 
vero gtudice Connscere la 
realta in cut viviamo, tl mo
mento storico che caratteriz-
za questi anni, vuol dire es
sere presente nella vita de
gli uomtm, vuol dire fare del
le scelte e quindi, in deflni-
ttva, significa essere «politi
co ». 

II dibattito non ha potuto, 
logicamente. dire molto per
che chi e'era ha avuto poche 
occasion! di farlo, ma chi 
poteva non e stato chtamato. 
Ma dtmenticavo che anche la 
RAl fa parte di quel ststema 
borghese nel quale non e tl 
popolo che governa. 

Saluli. 
FRANCO ACANFORA 

(Torino) 

Quando i « ragazzi 
del '99 » erano 
niaturi per 
andare a morire 
Signor direttore, 

su l'Unita del 24 dtcembre 
in un articolo di Vgo Baduel, 
viene rtportata una frase trat
ta da un mtervento del prof. 
Calogero in una trasmissione 
del «Convegno dei cinque» 
nel quale si discuteva sul vo-
to ai diewttenni. Riferendosi 
ai diewttenni che jxirtecipa-
rono alia prima guerra mon-
diale (i « ragazzi del 99 ») egli 
si esprime cosi: « Maturi per 
andare a mortre e non per vo-
tare!». Infatti successe pro
prio cosi. 

Ce perb una inesattezza cir
ca la data della chiamata alle 
armi di quella classe. 11 prof. 
Calogero parla del « tragico ri-
chiamo alle armi dei diciot-
tennt del '99 all'indomant di 
Caporetto». Invece il primo 
quadrimestre venne chiamato 
il 15 febbraio 1917 (un mese 
prima della chiamata del '9S) 
per prestare servtzto nella tcr-
ritoriale con t soldatt put an-
ziani, mentre tl resto della 
classe fu chtamato nel mese 
di giugno dello stesso anno. La 
ritirata di Caporetto invece 
inizib tl 24 ottobre 1917, ciot 
8 mesi dopo la chiamata del 
primo quadrimestre e 4 mesi 
dopo la chiamata dell'intera 
classe. Cost i «ragazzi del 
'99 » erano pronti e frescht per 
essere gettati nella mtschia 
sul Piave e sul Grappa a tarn-
ponare la falla di Caporetto. 
E il risultato non fu deluden-
te. 

Ecco perche sono d'accordo 
con quanto dice il signor Gui-
do Fucchi di Ravenna nella 
sua lettera al giornalc del 2 
gennaio quando protesta sulle 
discriminazioni che vengono 
operate fra i combattenti che 
hanno 6 mesi di prima Itnea 
e quelli che ne hanno 12. Cro-
ce di guerra o no. Ai primi 
si da la medaglia ricordo, ai 
secondi il cavalierato di Vitto-
rio Veneto e le 60.000 lire. Sa
rebbe come dire: combattenti 
di serie A e di serie B. 

Ma per morire al fronte ba-
stava anche solo una mezza 
giornata e... anche meno! 

Grazie per Veventuale pub-
blicazione e fraterni saluti dal 
« ragazzo del '99 ». 

GIUSEPPE BEZZI 
(Ravenna) 

II «Cip» del-
P« Ordine IVuovo» 
Caro dtrettorc, 

la tedova di aCipo (Piero 
Ciuffo), caricaturista dell'Or-
dine Nuovo, che fu anche re-
dattore caricaturista, dal feb
braio 1924 al 26. de l'Unita, 
mi scrtve una lettera plena 
di amarezza e di avvilimen-
to. Lamenta che l'Unita, ri-
portando, in occasione del 
convegno di Imola, una ca-
ricatura di Gramsci, Bordiga, 
Terracini, I'abbia presentata 
con la sola sigla di «Cip», 
senza neppure aggiungervt il 
nome e il cognome dell'au-
tore. 

Penso che la compagna di 
Ciuffo non abb'ia davvero tor-
to. e penso anche che non 
siano stati pochi, t comuni-
sti della seconda e terza ge-
ncrazione, che, osscrvando la 
caricatura, si siano chiesti: 
chi t questo Ctp? 

Vuole, l'Unita, correggere 
tale involontaria omtssione? 

Grazie e saluti. 
PEPPINO FROXGIA 

(Varese) 

«Vogliono clie 
rcstino asini» 
Signor direttore, 

sono tl padre di scolari del
le scuole di Francatilla zul 
Stnnt (Potenza) e tengo a 
comumcarle alcune cose stra-
ne che si fanno in questi pae-
st della Lucama. Diverse clas-
si ranno a scuola nel pome-
rtggio, e tra i mei figli alcuni 
tanno al mattino, altn al jo-
mcriggio e cost to non posso 
mai mangiare e parlarc ton 
essi per via deU'orario. 

Certamentc mi direte che 
mancando le aule non si pub 
fare m altra mamera. Non e 
zero, perche tl comune ha 
messo a dispostzione altre tiu-
le, ma i maestri o non so chi 
non si dectdono a fare un 
solo turno Cosi arvengono 
sconct e mrcce dt fare quat-
tro ore dt scuola come per 
legge ne fanno solo tre; e 
quellt del turno pomerid'iano 
ci tanno a mahncuore. nrri-
rano sempre stanchi e asson-
nati e restano asim. come It 
vophono i dir:genti delta lu
cama che non drvderano il 
proaraso 

Prego qmndi. attrarcrsn la 
stampa, di iitcrrenire per 
porre fine alia faccenda e 
trotare una giusta soluzione. 

PONATO CARLUCCI 
(Francavilla sul Sinnl • PZ) 
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