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L'accordo FIAT rilancia I'aiione 

artkolata nelle fabbriche 

Unita politica 
a sostegno delle 
lotte a Marghera 

L«jACCORDO siglato per lu 
vertenza FIAT, con tut-
to quanto vi e di posi-

tivo, rafforza lo sviluppo del
le lotte della classe operaia 
o delle masse lavoratrici che da 
mesi conibattono, anche se in 
condlzioni diverse, contro il 
contrattacco padronale teso a 
rimettere in discussione le 
conquiste degli ultimi tre an-
ni e per caccirre indietro lo 
mtero movimento operaio e 
costringerlo sulla difensiva. 

A Porto Marghera e nella 
provincia di Vene/ia, questa 
offensiva ha investito tutte le 
fabbriche. pubblicho e priva
te, ma i lavoratori sono pas-
sati al -,'ontrattacco, con una 
strategist che ha saputo col-
legare le piattarorme avanza-
te su orano-ntmi organici, al
le questioni per le qualifi-
che, della nocivita, del sala-
rio e piii in generale alle lot
te per le riforme. 

Notevoh success sono stati 
ottenuti, all'Italsider, al can-
tiere Breda, alle Leslie leg-
«ere e in altre fabbriche, ma 
oggi UJ scontro si e acutizza-
to per l'azione provocatoria 
e di rottura assunta dalla 
SAVA (monopoliu svizzero) e 
per le posizioni della Mon 
tedison, che ncn intende trat-
tare sulk* piattaforme avan-
zate — al Petrolchimico e 
all'Azotati — dal consiglio di 
fabbrica e dalle organizzazio-
ni sindacali 

Alia SAVA, l duemila ope-
rai, sono in lotta da oltre sei 
inesi, con piii di trecento ore 
di sciopero. II monopolio sviz
zero invece di iniziare le trat-
tative, ha risposto con l'an-
nuncio di duecentosettanta li-
cenziamenti, come avvio di 
un processo di ristrutturazio-
ne, che dovrebbe prevedere 
una riduzione dell'organico di 
milleduecento unita. 

Siamo, dunque. di fronte ad 
una scelta che impone a tut-
ti di assunierc le proprie re-
sponsabilita, dato che alia ba
se di questa decisione, sta 
una volonta di acutizzare lo 
scontro, di indebolire la lot-
la nvcndicativ.i. in uno dei 
complessi industnali dove la 
classe operaia ha una grande 
tradizione d! lotta, e di ri-
cattare il governo per otte-
nere ingenti finanziamenti. 

Nei prossimi giorni, se la 
direzione della SAVA non ri-
tirera la richiesta di licenzia-
mento. e non iniziera tratta-
tive per raggiungi re un ac-
cordo sulle «jiuste richieste 
avanzate dai lavoratori. la lot
ta si intensifichera e inipe-
gnera non solo tutti i lavo
ratori di Porto Marghera, e 
l'intera citta, ma tutte le for-
7e politiche della sinistra, che 
si sono gia schierate unite 
al fianco dei lavoratori. Lo 
sciopero dei lavoratori metal-
meccanici e delle fabbriche 
ohimiche in lotta, proclama-
to per martedi 22 giugno, 
sara solo uno dei moment i 
piii general! di lotta unitaria. 
che « daH'autunno caldo » ve-
de la classe operaia di Por
to Marghera e della provin
cia impegnata in un vasto mo
vimento articolato di lotte. 

Nessuno si puo illudere di 
bloccare questo ampio movi
mento. con misure repressi
ve. o con manovre diversive 
o falsificanti 1 termini della 
lotta in rorso. I lavoratori 
delle SAVA, ;n tutti questi 
sei mesi, da che dura la ver
tenza, si sono sempre posti 
come la forza che vuole non 
solo salvaguardare, ma tra-
sformare con un salto tecno-
logico gli impianti, purche 
tut to questo avvenga assicu-
rando 1 livelh di occupazio-
ne. la riduzione dell'orario di 
lavoro e la fatica del lavora-
»ore, l'eliminazione della no
civita, la contrattazione degli 
organici. la ehminazione del
le paghe di classe. In que
sta direzione vanno le richie
ste di contrattare gh invest

ment! e la piattaforma riven-
dicativa. 

Vanno percio combattute e 
respinte tutte le falsificazioni 
sulle forme di lotta, perche 
e risaputo da tutti, che sono 
stati i lavoratori e le loro 
organizzazioni che hanno ope
rate per impedire la chiusura 
di interi reparti. La classe o-
peraia, in generale, e quella 
di Porto Marghera in parti-
colare, non si e ma i ' posta 
l'obiettivo della distruzione 
degli impianti. Questa, quan--

do e avvenuta, lo e sempre 
stata per scelta compiuta dai 
padroni. 

II gruppo SAVA, che nel 
passato ha goduto degli in-
genti finanziamenti concessi 
dal fascismo e dai governi 
che, sotto la direzione della 
DC, nanno governato il Pae-
se dalla Liberazione; che ha 
esportato, anziche investirli 
n"H'azienda, miliardi all'este-
ro, non sara lasciata libera 
di licenziare, di non trattare 
e di ricattare. A fianco dei 
lavoratori in lotta. si sono 
giii schierati i partiti e le or
ganizzazioni della sinistra 
(PCI. PSI, PSIUP, ACLI, 
MPL) i quali stanno gia ope-
rando perche « si sviluppi nei 
quartieri, nelli citta un am
pio movimento di massa a 
sostegno della lotta, per il ri-
tiro dei licenziamenti, per 
una soluzione positiva della 
vertenza, per battere l'offen-
siva padronale, per afferma-
re ed estendere la democra-
zia in fabbrica, nella societii, 
per profonde trasfounazioni 
delle strutture economiche e 
sociali, l'nssetto complessivo 
della societa e dello Stato». 

In questo quadro si collo-
ca anche l'azione deH'ammi-
nistrazione provinciale e dei 
comuni interessati alle lotte 
di Porto Marghera, che han
no gia deciso di riunirsi mer-
coledi 23 giugno con i lavo
ratori della SAVA. Tale ini-
ziativa dovra rappresentare 
non solo un momento di so-
lidaneta, ma dovra esprimer-
si con atti concreti, e se e 
necessario, anche con misure 
di requisizione dell'azienda, 
nel quadro piii recente del-
l'azione, per una soluzione po
sitiva della vertenza, e per 
la pubblicizzazione della SA
VA, prospettata dallo stesso 
Consiglio regionale veneto. 

Altro punto nodale delle 
lotte ao^rte a Porto Marghe
ra, riguarda l'azione negli sta-
bilimenti Montedison (Petrol
chimico. Azotati) e nella cit
ta di Venezia con i licenzia
menti al Cotonificio Venezia-
no. Per quanto attiene il Pe
trolchimico, le rivendicazioni 
centrali riguardano la ridu
zione deH'orario di lavoro a 
37 ore e venti minuti, con la 
istituzione della quinta squa-
dra e la ehminazione dei 
«Jolly». Si tratta, anche in 
queste fabbriche, di una lot
ta impegnativa, che per i con-
tenuti delle rivendicazioni, che 
mettono in discussione i rit-
mi di lavoro e gli organici, 
pongono l'esigenza, non solo 
della piena occupazione, ma 
della necessita di assumere 
nuovo personale e di portare 
avanti una politica di investi-
menti finalizzati ai nuovi li-
velli delle conquiste operaie 
e delle esigenze piii generali 
del Paese. 

Per lo sviluppo e il succes-
so di queste lotte, le forze 
politiche della sinistra hanno 
deciso di promuovere per il 
25 giugno una grande mani-
festazione a Mestre, che si 
pone l'obiettivo di costruire 
attorno alle lotte rivendicati-
ve e per le riforme, un gran
de schieramento di forze so
ciali e politiche, capaci di 
sconfiggere 1'offensiva padro
nale, fascista e moderata pre-
sente nel govemo, e far avan-
zare con le riforme lo svi
luppo della democrazia nel 
Paese. 

Spartaco Marangoni 

UNA METICOLOSA CONSULTAZIONE PER METTERE ASSIEME 

UNA INTELLIGENTE ED EFFICACE PIATTAFORMA RIVENDICATIVA 

Modena: come i braccian ti 
costruiscono una vertenza 
C'e da rinnovare il contratto provinciale per oltre ventitremila lavoratori • Consultate anche le organizza

zioni contadine (Coldiretti, Alleanza, UCI, Federcoltivatori-CISL) - Senza garanzia di occupazione non 
puo esserci alcuna prospettiva - Le trasformazioni che gli agrari non vogliono fare - L'iniziativa 
deve parrire dalla zona • Comitati di agitazione in ogni lega: ci sono anche gli studenti e gli operai 

DALL'INVIATO 
MODENA, 20 giugno 

Gli esempi di come si puo 
fare delta agricoltura moder-
na a Modena non mancano 
davvero. E tutti portano la 
firma di coltivatori diretti riu-
niti in originali e solide for
me assneietive o di braccian-
ti riuniti in cooperative. Dagli 
agrari c'e poco da imparare. 
Prendono i soldi che lo Stato 
passa loro senza alcun con-
trollo, investono nel piii as-
surdo de'i modi o comunque 
battono la vecchia strada, 

TOLLEGNO — Un momento della grande psrtecipazione di popolo ai funerali del compagno Moranino 
(Gemiito). 

A Tollegno migliaia di partigioni, giovani, operai 

Una folia commossa ha reso 
I'estremo sal uto a Gemisto 

Ai funerali le delegazioni del PCI, del PSI, del PSIUP, le rappresentanze del Piemonte e del
la Voile d'Aosta - Terr acini: Vesempio di an comunista che ha rifiutato ogni paasa e riposo 

DALL'INVIATO 
TOLLEGNO, 20 giugno 

La salma di Gemisto, tutti 
qui chiamano cosi il compa
gno Moranino, riposa da s ta-
mane in questo piccolo ci-
mitero tra la collina e 11 tor-
rente. Tutta la popolazione la 
ha accompagnata, 11 lutto cit-
tadino, decretato dal Comu-
ne. e stato veramente il lut
to di ognuno. Per ore questo 
paese del Biellese partigiano 
ha reso omaggio al figlio va-
loroso quanto generoso salu-
tandolo con un grande com-
mosso silenzio. 

Accanto alia popolazione di 
Tollegno delegazioni e rappre-
sentanti dei partiti, delle as -
sociazioni partigiane e giova-
nili, dei sindacati, giunti con 
auto e pullman. I vigili di 
Biella dalle otto alle dieci di 
stamane indicavano una di
rezione sola: a Tollegno. 

L'omaggio commosso e 
commovente al feretro di Ge
misto nella sala del Muni-
cipio e stato ininterrotto. 
Centinaia, migliaia di per-
sone da ieri sera a s tama
ne sono passate accanto alia 
bara, uomini, donne che lo 
conoscevano e lo amavano, 
giovani che avevano senti-
to raccontare di Iui, dell'an-
tifascista. del comunista, del 
comandante partigiano che 
vinse per il suo popolo e co-
nobbe l'insulto di un'infame 
persecuzione. Occhi lucidi, 
singula a stento trattenuti. 

Mentre si avvicina l'o-
ra del funerale, centinaia di 
persone — tante dalla Val-
sessera — attendono di en -
trare nel Municipio del co-
mune di Gemisto, che le s i 
nistra amministrano ininter-
rottamente dalla Liberazione. 
II campanile della chiesa 
batte le dieci. il furgone fu-
nebre fende con difficolta la 
moltitudine. II feretro esce, 
awol to nella bandiera della 
ANPI di Biella, sopra c'e un 
mazzo di garofani rossi. La 
gente saluta Gemisto col pu-
gno chiuso. Esce dal Munici
pio la moglie, Bianca Vidali, 
la figlia maggiore Katia, il 
suocero Vittorio Vidali, la s o -
rella Nives. il cognato Adria-
no Massazza. Attomo a loro, 
accanto a loro. i compagni 
della direzione • comunista, 

Situazione meteoroloqica 
I J $iornata ili irri <i puo considcrarr come una 

^innuta tipiramrntr <-sti%a su tutta la prnisola ita
liana con trmperalurr nrmai allinratr con I'anda-
mrnto stacionalr. >r la >ituarionc mctron>l«>)dca o-
dirrna la-scia intnt^rdrrr possibili c smtanziali nra-
tamrnti. Hi ronsrsnrnra MI tutta I'Italia il trmpo 
si mantrrra hunnn r sara rarattrrinatn da srarsi 
annutnlamrnti «• da ampir zonr di scrrno. Durantr 
lr nrr pomrriilianr sono possibili annmolantcnti a 
siiluppo vrrtiralr sprcir in prossimita dei rilicri 
alpini r (Irlla fascia apprnninira: ilitficilnwntf que
sto tipo ili ntnnlnsita dara luo^n a trmporali. IJ 
trmprralura continua ad aumrntarr dapprrtutto. 

Sirio 
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Terracini, Pecchioli, Minucci, 
alcuni dei massimi dirigenti 
della lotta di Liberazione, fra 
cui i compagni Secchia e 
Scotti. 
'• C'e il segretario regionale 
del PCI per il Piemonte 
Gianni Furia, c'e il segreta
rio della Camera del Lavoro 
di Torino, Pugno, ci sono i 
deputati comunisti Damico, 
Tempia ( « G i m » ) , vi sono 
senatori, Benedetti di Tori
no, Maris di Milano, Berto-
ne di La Spezia, Cavalli di 
Genova. II senatore Filippa 
rappresenta il PSIUP. E' pre-
sente il senatore Galante 
Garrone indipendente di sini
stra- Numerosi deputati re-
gionali col vice presidente 
dell'assemblea piemontese 
Sanlorenzo. Tra i comandan-
ti partigiani ci sono Mosca-
telll, Germano, Gastorie," Gi
ro, Quinto, Ulcavo, Mastrll-
li, Italo, Eric e tanti, tanti 
altri. Ci sono delegazioni di 
operai della FIAT e della Pi 
relli. 

La banda di Cossato intona 
«Fischia il venton, il furgo
ne si awia . Lo precedono de-
cine di corone con un'inter-
minabile doppia fila di ban-
diere rosse, tricolori. di gon-
faloni di comuni, di medaglie 
d'oro della Resistenza. 

Le corone che aprono 11 
corteo funebre passano tra 
due file folte di uomini, don
ne, di ragazzi, di giovani. 

C'e quella del presidente 
della Camera Pertini, del pre
sidente del Senato Fanfani, 
dei senatori comunisti, dei se
natori socialisti, del Comitate 
regionale del PCI, deiFammi-
nistrazione provinciale di Bo
logna, della provincia di Ver-
celli, quella del sindaco di 
Grugliasco, citta Medaglia 
d'Oro della Resistenza. E ve-
n'e una che commuove parti-
colarmente: sul nastro e 
scritto « i ragazzi di Praga ». 

Avanzano le bandiere della 
ANPI. del Partito Comunista, 
del Partito Socialista, del 
Partito Socialista di Unita 
Proletaria, della federazione 
giovanile comunista, a rap
presentare la quale sono qui 
Enzo Ciconte della dire
zione nazionale e Vilmer 
Ronzani. Un giovane porta la 
bandiera del Movimento Stu-
dentesco. 

Con le bandiere ci sono de
legazioni di tutte le popola-
zioni del Piemonte e della 
Valle d'Aosta. La doppia fila 
dei vessilli abbrunati si sno-
da lungo le vie di Tollegno. 
Ed ecco i gonfaloni dei co-" 
muni: Prai Biellese. Cossato. 
Collegno. San Germano. Ga-
glianico. Zumaglia. Pralungo. 
Candelo. Valle Strona e tan
ti altri paesi che rendono o-
maggio a Gemisto. 

Sono le undici quando il fe
retro viene adagiato sulla piaz
za del cimitero. Costa, il com
pagno sindaco di Tollegno, 
saluta Franco Moranino, «II 
nostro Gemisto. amico e mae
stro. c-un lui non scompare 
solo il rivoluzionario intrepi-
do. il partigiano Ieggendano. 
e una parte di noi stessi che 
se ne va». Dopo il sindaco. 
il compagno Carlo Brusadore. 
segretario della Federazione. 
saluta con accorate parole Ge
misto a nome dei comunisti 
biellesi. Ora Boldrini. presi
dente nazionale deH'ANPI n-

1 corda che Gemisto. l'antifa-
scista. il patriota. il coman
dante partigiano. conobbe la 
dura reayione degli anni Cm-
quanta. «Ma tu — conclude 
Boldrini — hai la stima del 
tuo popolo. resfi nella stona 
d'ltalia f not ti ringraztamo 
per il tuo Piemonte e per il 
nostro Paese » 

L'orazione funebre per il 
PCI e pronunciata dal com
pagno Terracini. «Una tom-
ba s'e aperta anzitempo — di
ce — ed e duro compito per 
noi. mentre tanti sentiment! 
ci agitano, ricordare la figura 
e l'opera di Gemisto, del com
pagno Moranino, che fece la 
sua scelta del socialismo in 
tempi di fasc i sms trionfante 
e a questa scelta dedico, sen
za risparmio, tutte le sue e-
nergie ». 

Nelle parole di Terracini 
rivivono le tappe dell'impre-
sa liberatnce, cui il compa

gno scomparso si era votato. 
Rivive la lotta partigiana, la 
grande stagione che rivelo le 
sorprendenti doti di Gemisto. 
Cio che egli fu non occorre 
dirlo a chi abita queste terre 
e lo ha conosciuto; qui resta 
— dice Terracini — il patri-
monio indistruttibile delle sue 
opere e dei suoi insegnamenti: 
e patrimonio vostro e nostro. 

« In questi giorni — ricor-
da con sdegno l'oratore — si 
e ripetuta la turpe infamia, 
si e scatenata anche nel mo
mento soienne della morte la 
canea calunniosa, sono state 
ripetute tutte le accuse im-
monde. Pur dinanzi a questa 
infamia, dinanzi a questa che 
fu la piii bruciante di tante 
prove affrontate da Gemisto, 
non possiamo dimenticare il 
suo . insegnamento. Fatto og-
getto di un procedimento giu-* 
diziario, che e massima ,ver-
gogna per la giustizia repub-
blicana, Moranino come e dei 
forti e dei giusti, trasse dal
la persecuzione forza nuova 
nella battaglia per i suoi idea-
li. Noi non dimentichiamo, e 
non dimenticheremo, l'inse-
gnamento di Gemisto: se s i-
tuazioni analoghe dovessero 

presentarsi, costringere le 
masse popolari ad impugnare 
le armi, i comunisti, i com
pagni di Moranino, non arre-
trerebbero. affronterebbero di 
nuovo la prova con la fiducia 
che sempre, anche nei mo-
menti peggiori, animb Gemi
sto. 

«L'esempio di Franco Mo
ranino — ha concluso Terra
cini — e quello di chi non 
ha conosciuto riposo, di chi 
nascondeva a se e agli altri 
lo stato del suo fisico. Appe-
na tomato dal lungo esilio fu 
subito con i suoi compagni e 
i lavoratori nella battaglia 
per la democrazia e per l'at-
tuazione della Costituzione. 
Moranino e caduto nell'azio-
ne, rifiutando la pausa, il ri
poso che gli veniva offerto. 
Non c'e pagina bianca nella 
sua vita, in tutte c'e mvat to 
compiuto per la liberazione 
degli uomini da ogni servag-
gio. II Partito Comunista, in 
questo che e uno dei momenti 
piii tristi della sua storia, or-
mai cinquantennale, addita a 
tutti il suo esempio». 

Andrea Liberator! 

quella del profitto da salva
guardare ad ogni costo nelle 
note misure. Dei bisogni alt-
mentari nazionali se ne infi-
schiano. 

Una radiografia del cosid-
detto fronte padronale si fa 
presto a farla. Quattrocento 
aziende consistenti, altre due-
milasettecento di dimensioni 
piii ridotte ma comunque 
sempre condotte in economia 
(cioe con lavoratori salariati). 
In piii bisogna metterci le 
ventitremila aziende dei colti
vatori diretti e le quattromila 
a viezzadria. Queste solo oc-
casionalmente, nei pertodi di 
punta, fanno hcorso a mano-
dopera dipendente. Per il re-
sto sgobbano in famiglia. 

Dall'altra parte invece ab-
biamo duemila quattrocento 
salariati fissi (addetti a lavori 
di stalla e ai lavori di cam-
pagnaj una massa di ben 21 
mila braccianti avventizi. Ad 
ottonula soltanto riesce di 
mettcre assieme un numero 
di giornate superiore alle due-
cento, gli altri — in gran par
te donne — devono acconten-
tarsi di quello che c'e. Sono 
a disposizione della vendem-
mia e della raccolta delle 
frutta, poi devono arrangiar-
si. Ecco perche anche qui 
prolifica il « maledetto » la
voro a domicilio. 

Ma e propria impossibile 
cambiare questa situazione 
che non ha sbocco alcuno se 
non la morte lenta della no
stra agricoltura? 

La risposta e afjermativa. 
E a darcela e il compagno 
Pierino Lttgli, segretario del
la Federbraccianti modenese. 
«Noi siamo in ballo con il 
rinnovo del patto provinciale. 
Anche noi chiediamo di ave-
re un contralto a tempo in-
determinato; vogliamo che ci 
sia riconosctuto il principio 
della contrattazione aziendale; 
rivendichiamo una regota-
mentazione delle qualiflche e 
delle ferie anche per gli av
ventizi; eppoi una riduzione 
deH'orario di lavoro. a 40 ore 
settimanali con sabato pome-
riggio considerato festivo; un 
aumento salariale di 85 lire 
Vora per i braccianti e di 
17.500 lire mensili per i sa
lariati; il completamento del
la 14' mensilita; misure con
crete per coloro che sono ad
detti a lavori nocivi e tutta 
una serie di diritti sindacali. 
Ma l'obiettivo nostro di fon-
do resta Voccupazione, non 
garantendo la quale e impos
sibile dare un minimo di pro
spettiva a chi resta a lavora-
re in agricoltura ». 

L'attuale media di 140 gior
nate Vanno per gli uomini e 

e insufflciente, tuttavia e pos-
sibile elevarla. Ma come'' 

Innanzitutto abbhgando le 
grandi aziende condotte in <•-
conomia a fare le trasforma
zioni agrarie e fondiane ne-
cessane nel quadro di una 
programmazione agricola di-
versa e legata ai bisogni ah-
menturi della nazione e alio 
sviluppo economico piii gene-
rale. E dove si pud fare con 
efjicacia questo discorso agli 
agrari? Soprattulto nella zo
na. E' U che essi devono es-
sere messi di fronte alle lo
ro responsabilita ed e It che 
deve svolgersi una vera e pro
pria contrattazione dei singo-
li piant colturali 

Nella zona c'e iazienda 
mezzadrile, c'e Vazienda del 
coltivatore dirctto. c'e quella 
dcll'afjittuario e anche quella 
della cooperativa dei brac
cianti. Tutti costoro sono in
teressati direttamente ad una 
trasformazione della nostra a-
gricoltura sulla base di un di
scorso programmutorio che 
propria dalla zona deve par-
tire. 

Ed e propria sviluppando 
questa iniziativa che si crea 
I'unita concreta e non sol
tanto solidaristica fra brac
cianti e contadini e nel con-
tempo si isola Vagrario. O fa 

CGIL-CISL-UIL 

Oggi a 
Milano 

conferenza 
regionale 

dei delegati 

MILANO, 20 giugno 
Domani, al Palalido di Mi

lano si svolgera, con inizio 
alle 9,30, la prima conferenza 
unitaria dei rappresentanti 
sindacali della Lombardia, or-
ganizzata dalle segreterie re-
gionali della CGIL, CISL e 
UIL. Circa cinquemila dirigen
ti sindacali d'azienda di tutte 
le categorie dell'industria, del-
l'agricoltura, del commercio e 
del pubblico impiego saranno 
impegnati in un'ampia discus
sione, alia quale saranno pre-
senti anche i segretari gene
rali della CGIL Lama, della 
CISL Storti e della UIL Ra-

le 90 giornate per le donne venna. 

Oggi al Senato dibattito sulle interpellate 

L 'espoitazione dei capital! 
principale causa di crisi 

Raddoppiati dal 1966 gli investimenti italiani all'estcro - FIAT e Pirelli ca-
pofila - Le cinque richieste dei socialisti per bloccare la crisi monetaria 

ROMA, 20 giugno 
II Senato discutera domani, 

in sede di svolgimento di in-
terpellanze, il comportamento 
del Governo di fronte alia cri
si monetaria. La posizione che 
il Governo prendera, sara in-
dicativa circa la politica che 
intende condurre non solo 
verso la Comunita Europea e 
gli Stati Uniti, ma anche ri-
guardo al modo di affrontare 
i problemi dello sviluppo eco
nomico italiano. 

Nella conferenza linanziaria 
del 15 giugno a Bruxelles, in-

fatti, il Governo italiano ha 
rinunciato, di fronte alia po
sizione tedesca ispirata da 
scelte politiche confacenti ai 

'gruppi finanziari di quel Pae
se (fluttuazione del marco), 
ma contraria a quelli degli al
tri paesi europei, a dare at-
tuazione a coerenti misure in 
sede nazionale. Inoltre, di 
fronte alle pressioni della Co
munita Europea, si e impegna-
to ad attuare in Italia una po
litica restrittiva dello svilup
po, gravida di nuovi sacrihei 
per i lavoratori. 

All'aeroporh di Bologna 

Un «para» si sfracella 
cadendo da 1700 metri 

BOLOGNA, 20 c -c-o 
Tragedia questa mattina aul 

campo d'aviazione. Un ser-
gente effettivo della «Folgo-
re». Sergio Casula. 31 anni. 
da Assemmi I Cagliari». ma re-
sidente a Livorno in via Case 
Rosse 11. si e sfracellato sul 
prato dell'aeroporto. precipi-
tando in caduta libera da 1700 
metri di altezza 

La disgrazia si e verificata 
alle 11,30 circa. Lo sventura-
to Casula era 1'ultimo atleta 
che, in tumi di cinque, si sa-
rebbe dovuto lanciare da un 
«AL 60» sul campo per una 
normale esercitazione di ad-
destramento organizzata dal 
nostro Aero Club. Dal veli-
\'olo. giunto a quota 600 me
tri, si erano lanciati regolar-
mente tre paracadutisti. poi 
l'apparecchio era salito ftno a 
quota 1700 metri per permet-
tere gli ultimi due lanci, dif-
ficili e spettacolari, in caduta 
libera. 

II sergente Casula era stato 

l'ulumo a but tarsi nel vuoto. 
II paracadute avrebbe dovuto 
aprirsi dopo circa 25 secondi 
di caduta libera, cioe a quo
ta 450 metri. dopo uno spa-
ventoso uiffo di 1250 metri, 
sventuratamente anche il se-
condo paracadute. quello d'e-
aiergenza, che 1'at let a deve a-
ver sicuramente cercato di a-
zionare non si e aperto. cioe 
e « s fila to » sen7a minimamen-
te attenuare le conseguenze 
della ternbile caduta. 

L'infelice Casula e deceduto 
sul colpo, sfracellandosi nel 
prato che dista a meno di 50 
metri dalla pista di rullaggio. 
I due paracadute che aveva 
indossato prima del lancio so
no stati sequestrati dalla Pub-
blica sicurezza per ordine del 
sostituto procuratore della Re-
pubblica dott. Luchetti. 

L'inchiesta, infatti dovra sta-
bilire se la disgrazia e stata 
causata da un malore dell'a-
tleta oppure da un imperfetto 
funzionamento di entrambi i 
paracadute. 

Per il dibattito di domani 
hanno presentato interpellan-
ze senatori : della DC, PRI, 
MSI e socialisti. L'intorpellan-
za socialista ripropone i cin
que punti di un piano di con-
trollo sui movimenti valutari 
internazionali elaborato dalla 
commissione economica del 
PSI: 1) istituzione di un con-
trollo sul movimento con l'e-
stero dei capitali, non solo a 
lungo termine. ma anche a 
breve termine, al fine di coor-
dinare i movimenti stessi; 2) 
applicazione del controllo, 
non soltanto al settore ban-
cario, ma anche al settore ex
tra bancario e conseguente 
istituzione di un calendario 
europeo delle euroemissioni 
in dollari; 3) creazione di un 
doppio mercato del doilaro. 
distinjniendo, di questa mono-
ta, la quota utiliz/ata per le 
operazioni in conto capitale, 
4) applicazione di coefficient 1 
di riserva obbhgatona sulle 
giacenze in dollari presso le 
banche europee: 5» adozione 
di forme di dismcenti\-a7ione. 
fiscale e non, nei confront i de
gli investimenti nord-america-
ni in Europa. 

Al di la delle forme tecni-
che. di solito difneih a rapi-
re per il gran pubblico. cio 
che si vuole sapere e se il 
Govemo intende o no ammi-
nistrare responsabilmente i 
movimenti di capitali e valu
tari: e soprattutto se prende
ra ques*e misure senza aspet-
tare il consenso (che non ver-
ra mail dei grandi gruppi fi
nanziari tedeschi. inglesi o 
statunitensi che vedrebbero li-
mitate in tal modo le possi-
bilita attualmente loro con-
cesse di ricattare lavoratori e 
potere pubblico. 

Non si tratta. oltretutto. so
lo degli interessi del doilaro. 
L'esportazione di capitali dal-
1'Italia e in crescendo: gli in-
vestimenli italiani all'estero 
sono passati da 402 miliardi 
nel 1966 a 1.000 miliardi nel 
1970, dei quali 998 miliardi 
dovuti ai privati. Al netto dei 
disinvestimenti, l'uscita netta 

di capitali e stata di 635 mi
liardi. LTtalia, paese povero, 
e esportatore di capitali e 
non e affatto vero che siano 
i gruppi finanziari tedeschi o 
statunitensi a finanziare lo 
sviluppo in Italia, bensi il 
contrario. E' di questo che 
bisogna prendere atto indivi-
duando anche precisi interes
si. Fra il 1969 e il 1970, ad 
esempio, chi ha investito di 
piii all'estero sono le Indu
strie meccaniche (Fiat), che 
passano da 85,5 a 138 miliardi; 
quelle della gomma (Pirelli >, 
che passano d'un colpo da 
2^4» a 10.157 milioni di lire; 
le imprese edilizie che passa
no da 46 a 72 miliardi; e 1'in-
dustria chimica da 34 a 42 
miliardi: le banche da 35.5 a 
41 miliardi. 

La crescente esportazione di 
capitali non e affatto giustiri-
cata dagh interest commer-
ciali delle imprese itahane. 
sono spesso misure strategi-
che di disimpegno di gruppi 
finanziari dallTtalia. di diver-
sificazione per sfuggire a 
a sorprese >>. Una poiitica di 
sviluppo. programmato e n-
volto a superare lo squihbno 
del Mezzogiomo. nchiede un 
controllo ed una hmitazione 
del l'esportazione dei capitali 
fatta alia luce del sole. Ol
tre, naturalmente, a controlli 
sulle esportazioni clandestine 
o mascherate: ad esempio non 
e un caso che le vendite all'e
stero, a pagamento posticipa-
to, siano passate dal 72,9% 
nel 1966 al 79,7° o del totale, 
ma in funzione dell'impiego 
speculativo dei ricavi delle 
vendite da parte di grandi 
gruppi commercial! ed indu
strials 

L'amministrazione di questi 
capitali, e quindi un migliore 
uso della ricchezza prodotta 
in Italia, e il punto di parten-
za anche per impostare lo 
sviluppo economico non su 
regali al padronato, ma sulla 
mobilitazione delle riserve che 
vi sono nel Paese, trattenute 
dai ceti redditien o dal si-
stema bancario. 

pure lui le trasformazioni op-
pure lasci il campo ad altri. 

A Modena vi sono oltre tre-
mila ettari di terra condotti 
da contadini e braccianti. 
spesse volte insteme. Ebbene 
propria da queste aziende e 
venula la dtmostrazione che 
si puo garantire contempora-
ncamente una maggiore pro-
duzione e livelli occupazio-
nali piii elevati. 11 «imravo-
lo» e possibile. Non si chic-
de di gonflare a dismisuru 
gli organici. si chiede soltan
to di organizzare il hivoro c 
la produzione in modo • che 
anche gli organici passano es-
sere rimpolpati. I margltu per 
questa operazioui sono gran
di se si vuole fare dell'agri-
collura modei na c spcctalizza-
ta. 

Soddistiumo un'altra no
stra cunosita. Come hanno 
castruito i braccianti viode-
vesi questa loro i ertenza con
tra ttuale'.' Lu ttsposta, che i 
compagni della Federbrac
cianti ci danno. vierita sen-
z'altro d'essere conosciuto. 
Pub essere senz'altro un e-
sempio. II patio provinciale 
di lavoro, che ha durala bien-
nale. scade il 31 ottobre. Es-
so e stato unitariamente di-
sdettato. <• COM lettera unicu 
CGIL-CISL-UIL. il primo di 
aprile. Per la prima volta 
dal '45 ad oggi i sindacati 
sono partiti assieme. Imme-
diatamente e stata aperta u-
nu grande consultazione nel
la categoria durata piu di 
quaranta giornt c fatta di 
centinaia di mcontri, riunio-
ni. assembler tutte unitarie 
e presiedute dat dirigenti del
le tre organizzazioni. La con
sultazione. fattu sulla base di 
una bozzu di piattaforma. e 
stata conclusa da una gran
de assemblea provinciate che 
ha visto la partecipazione dei 
trecento delegati d'uziendu, 
dei membri dei direttiri pro-
vinciali della Federbraccian
ti. F1SBA-CISL e UISBA-
UIL e dei capilega dei tre 
sindacati. E' da questa as-
sembtea che e ttscita la piat-
taformu poi present a ta alia 
controparte. cioe agli agrari 
e alia loro associazione e al
le organizzazioni contadine. I 
da tori di lavoro in agricol
tura non sono uguali. Biso
gna fare delle distinzioni. II 
conladino non puo essere 
scambiato per un agrario. E 
infatti i sindacati braccian-
tili della provincia di Mode
na non sono caduli in questo 
errore. Nel corso della stes-
sa consultazione essi si sono 
incontrali con i dirigenti del
ta Coldiretti. della Alleanza, 
dcll'UCI e della Federcolti-
vatori-CISL. Nel corso di u-
na riunione comune U han
no informati delle propostc 
in discussione e richicsti di 
un loro parere. E se n'e te-
nuto anche conto. 

«Comprendiamo il disagio 
dei coltivatori diretti discri-
minati nei finanziamenti e 
sfruttati dai monopoli quan
do comprano e vendono. E' 
vero, noi chiediamo per il 
bracciante maggiore salario 
— ci spicga il compagno Ltt
gli — e aggiungiamo che non 
possiamo fare delle difjeren-
ziazioni. Ma una diffcrenzia-
zione di fondo la facciamo: 
ai contadini noi diciamo che 
avranno tutlo il nostro ap-
poggio perche assieme alle 
cooperative siano privilegia-
ti nei finanziamenti per le 
trasformazioni,. la conduzio-
ne, Zp conservazionc e ven-
dita dei loro prodotti. Nelle 

, aziende dei contadini non fa-
' remo ncanche un'ora di scio
pero perche li consideriamo 
dei lavoratori. con i quali 
abbixtmo in comune l'esigen
za di una nuova polilica a-
graria ». 

La piattaforma una volta 
approvata e stata slampata 
in diecimila copie e diffusa 
fra la categoria e conscgnata 
ai sindaci dei trenta Comu
ni interessati principalmen-
te alia vertenza, con parti-
colare riguardo a quei sinda
ci che sono anche piesidcnti 
delle assembtee comprenso-
nali. La stessa iniziativa c 
stata presa nei confronti dei 
segretari provinciali dei Par
titi politici. In corso poi so
no numerose assemblee di sa
lariati addetti ai laiori di 
stalla. vale a dire la forza 
dccisiva della (atcgoria. Nel-
Ir diverse leghr stanno fral-
tanto nascendo comitati di 
aqiiazione nei quali sono pre
sent!, oltre enc i delegati di 
azienda c i membri del co-
miiato direltivo di lega. stu
denti. operai delle fabbriche 
tocalt. edtU. 

IM vertenza e stata. come 
st vede. coslrutta metieolosa-
mente e con due preoccupa-
ztont principali: quella di ra.r-
forzare in ogni momento. sw 
alia base che at vertici. I'lini-
ta tra le diverse organizza
zioni sindacali c quella di 
collegarla al movimento di 
lotta generale cogliendo t ia-
ri aspetti untficatori con h 
altre. battaglie in corso. 

La mobilitazione rcaltzzata 
e giii notevole. Gli agrari 
hanno capito c non hanno ri-
petuto certe sparate del 1969. 
Si sono rapidamente messt 
al tavolo delle trattativc: 
martedi 15 si c avttto un 
primo incontro, un altro a-
vra luogo il 25-26 giugno. un 
terzo VI c 3 luglio. I sinda
cati vogliono fare presto, ai 
padront glide hanno gia can
tata chiarc. Vogliamo un 
buon contralto provinciale 
come premessa di un buon 
contratto nazionale. Quc-
st'anno infatti ci sara da 
conquistare anche quello. 

Romano Bonifacci 
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