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Una nuova via alia propriety dell'appartamento 

Prezzi ridotti del 50% 
per case costruite 
sui terreni pubblici 

Clamoroso successo delle cooperative a proprieta indivisa 
Un nuovo modo di vedere I'abitazione: contano anche il 

verde, i servizi, i frasporti - Si contratta col potere pubblico 

Sono 150 mila i lavoratori 
che, nei mesi dolla lotta per 
le riforme, si sono associati 
in cooperative per gestire di-
rettamente la costruzione di 
abitazioni « come servizio so-
ciale >. Attraverso la loro 
esperienza 1'opinione pubblica 
— e intanto i sindocati. i par-
titi — va scoprendo un nuo
vo concetto di abitazione e 
una nuova via alia proprieta 
che armonizza esigenze indi
vidual! e socia'i. La coopera
tiva a propriety indivisa (che 
si e data anche una sigla di 
pronto riconoscimento: CAPI) 
si e presentata il 18 giugno 
scorso a Firenze come la fu-
sione fra le esigpnze di socia-
lizzazione dell'fntervento pub
blico e di soddisfacimento del-
la domanda di tpsc in proprie
ta. Ognuno di questi organi-
smi, infatti. associa un mi-
gliaio di famig'ie in media. 
Cid che si progetta, quindi, 
non e un edificio. o una serie 
di palazzine, ma un quartiere, 
o il nucleo di un quartiere. 
Immediata e quindi la con-
trattazione che si apre fra 
organism! di queste dimensio-
ni e Comuni per la scelta della 
zona dove costruire. l'espro-
prio. 1'attrezzalura da costrui
re insieme alle case — scuo-
le. negozi, trasnorti. verde — 
e quindi per dfterminare in 
partenza la qun'.ita dell'inse-
diamento urbano. 

La casa acquistata sul mer-
cato privato si prende dove 
si trova, secondo il prezzo 
che si e In grado di pagare. 
La piccola cooperativa di 20 
famiglie deve adattarsi a 
quartieri le cui strutture sono 
compromesse dalls speculazio-
ne privata. Solo la cooperati
va a proprieta .indivisa af-
fronta il problsma di fondo 
della casa in citta. che e 
quello della sua posizione nei 
tessuto urbano e rispetto ai 
servizi. II lavoratore non vede 
piu nella casa < i' tetto » sotto 
cui ripararsi, c il < rifugio» 
nei quale rintanarsi a riposar-
si da giornate di lavoro o di 
relazioni soclali estenuanti, 
ma un luogo per vivere. 

Per questa via — come gia 
per quella perseguita dall'U-
nione inquilini ed assegnatari 
(UNIA) con i Comitati di 
quartiere — il potere pubblico 
trova un interlocutore sui pro
blemi urbanistici che non e 
piu soltanto la socfeta immobi-
liare, o una generica opinione 
pubblica ma una controparte 
organizzata che persegue pro-
pri interessi e propone un pre-
ciso modo di realizzarli: la 
combinazione dretta fra uten-
ti della casa e potere pubblico. 

La cooperativa a proprieta 
indivisa. nella piar. canea fat-
ta dagli speculator l sul « dirit-
to di proprieta ». ha porta to la 
voce di una massa di lavorato
ri i quali capisomo 1'utilita di 
rinunciare alia proprieta del 
suolo per poter entrare in pos-
sesso di una vera casa. Non e 
ideologia, ma esperienza poi-
che e sui terreni chiesti ed 
ottenuti dal Comune di Mila-
no che le coonerative hanno 
realizzato — prima ancora che 
si scrivesse .-Hila legge ora 
all'esame del Senate — il prin-
cipio della seoarazione della 
proprieta della casa da quel
la del suolo. 

Le abitazioni si sono costrui
te su terreni che ii Comune ha 
concesso in JSO. Nessuno si 
preoccupa per i! fatto che fra 
30 anni la concessione del 
suolo deve essere ricontratta-
ta: 1'importante e ottenere per 
questa generaz'tnp la soluzio-
ne di un problsma assillante 
come quello del'.a casa Risol-
verlo significa due cose: che 
la casa sia di ampiezza e 
qualita soddisfacente; ma so-
prattutto che abbia un co-
sto accessibile &• lavoratore 
con salario medio. 

Le riduzioni di costo rea-
lizzabili con la costruzione 
a proprieta indivisa. su terre 
m espropnati e f'nanziamen-
to statale a 33 anm (come sta 
scntto nella Icy?" all'esame 
del Senato) significano ridu-
zione del costo dejia casa del 
50 60 per cento. Una casa che 
i pnvati offrono a 10 milioni 
pud essere ottenuta con 4-5 mi
lioni di lire. Si allargano i 
margini per arere piu stanze. 
per spendere qualcosa di piu 
nell'abbelliinento esterno. Ec-
co quello che conla A queste 
condizioni i lavoratori che si 
associano per avere la ca
sa possono esseie non 150 o 
200 mila. come sono attual-
mente. ma un miljone e mez
zo o due milium 

La proprieta md'visa risolve 
i problemi della crescita delle 
famiglie e delta mobilita dei 
lavoratori. po;«»e dalla coo-
ptrativa si DUO entrare ed 
uscire; si pud stare in una cit-
\k, ma anche trasferirsi in 
un'altra utilizzando l quattri-

ni spesi. A chi s! preoccupa 
della casa come « investimen-
to del risparm'o >, la Cassa 
della cooperativa offre una co-
moda e difesa possibility di 
collocamento del danaro. Lo 
importante e che — con I'inse-
rimento nei sistema di finan-
ziamento pubblico — la coo
perativa possa sfuggire alio 
strozzinaggio delle banche, che 
il governo ne riconosca la fun-
zione sociale, ad esempio to-
gliendogli le »asse, 

Oggi non solo la Lega coo
perative. ma anche i Sinda-
cati e le ACLI promuovono 

associazioni di questo genere. 
Basta rivolgersi alia Feder-
coop di ogni provincia per 
aderire. L'adesione non avra 
solo un valore pratico. di ar-
ricchimento del patrimonio di 
progetti di ediliz'a sociale. ma 
e anche un modo nuovo di or-
ganizzare la vastn coalizione 
di forze che deve non solo ren-
dere definitiva I'approvazione 
della nuova legije sulla casa, 
ma anche fare di essa un 
punto di partenza per andare 
piu avanti. verso la nuova 
legge urbanistica e la casa a 
basso prezzo per tutti. 

Attrice antirazzista la figlia di Luther King 
ATLANTA, 21 — La figlia di Martin Luther King, lolanda King che ha 17 annl, ha debuttato 
come attrice ad Atlanta. La figlia del martlre negro ha Interpretato la parte dt una pro
stitute in una nota commedla antirazzista, allestita da un gruppo di giovanl blanchl e di 
colore, lolanda King e stata bravisslma e I'hanno applaudita con calore e slmpatla. Nella 
foto: lolanda King (a sinistra) in una scena della commedla 

Ripreso il processo contro la comunita cattolica fiorentina 

Isolotto: storia di una persecuzione 
L'imputata Mira Furlani documenta che non vi fu «istigazione » a ostacolare le messe ma un libero voto dell'assemblea dei fe-
deli • II ruolo provocatorio dei fascisti - Le pressioni per coartare la liberta di scelta dei cattolici - Verra interrogate il cardinale? 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 21 

I retroscena ed il moven-
te politico dell'azlone perse-
cutoria contro la comunita 
dell'Isolotto da parte della ge-
rarchia ecclesiastica, il con* 
flitto fra due modi divers! ed 
oppostl di conoepire il ruolo 
della chiesa, le provocation! 
dei fascisti o le responsabl-
lite del cardinale Florit nel-
l'intera vlcenda sono emersl 
oggi con forza e chiarezza 
dalla testimonianza di uno de
gli imputati — Mira Furlani 
— alia ripresa del processo 
contro 1'Isolotto. L'imputata — 
che siede sul banco Insieme 
con i laici Consigli, Protti c 
Benvenuti, e con i sacerdoti 
Scremlni,, Barbieri. Merinas, 
Fanfanl, e Ricclarelll — dap-

{irlma ha negato II reato (la 
stigazione a delinquere) che 

le viene contestato, poi ha 
tracclato la storia dell'espe
rienza dell'Isolotto, che e la 
storia di un profondo proces
so di maturazlone religiose, 
politica e sociale da parte di 
una comunita che ha riscoper. 
to nei Vangelo un messag-
gio di liberazione per gll op-
pressi, gli sfruttetl 

Agli imputati viene conte
stato il reato di aver lmpe-
dito la celebrazione della mes-
sa da parte di Mons. Alba. In 
effettl, questo e II succo della 
deposizione della Furlani, non 
vi fu istigazione a ostacolare 
le messe ne queste furono im-
pedlte: vi fu certo. la legittl-
ma protesta della comunita 
contro 1'azione provocatorla, 
che veniva portata avanti dal
la curia e da un gruppo di 
fascisti, ma il rifiuto delle 
messe awenne con il voto 
tanto e che lo stesso monsl-
gnor Alba lascib la chiesa del
l'Isolotto, dopo aver preso at-
to che nessuno voleva In quel 

momento, la celebrazione dl 
un rito provocatorio per la 
comunita. 

Alba non se ne andb solo: 
erano con lui alcuni fascisti 
(gli attuali consigheri comu-
nall del MSI, Contl e Cellai 
il prof. Ughl) i quail, lasclan-
do la chiesa, mostrarono ml-
nacclosamente alcune catene, 
fecero sberleffi contro i pre-
senti e colpirono anche con 
un pugno uno del rappresen-
tanti della comunita. 

Addirittura — ha aggiunto 
Furlani — uno del ragazzl 
delle case-famiglia dell'Isolot
to seppe da un suo amlco, 
osplte deH'istltuto «Umberto 
I » che era stato assoldato dai 
fascisti, i quali avevano le au
to piene di bastoni. Ma, co
me si e gia osservato, i due 
consiglieri missini sono tra 
quell! che 11 tribunale aveva 
In precedenza depennato dalla 
lista del testimonl. Alia rin-
novata rlchiesta della difesa 
per il loro interrogatorio, il 
presidents replicava affer-
mando che la verltA va ri-
cercata su un altro piano e 
non su quello del pettegolez-
zo. Strana test, che lo stesso 
P.M. Vigna ha dovuto conte-
stare affermando che uno dei 
motivi di fondo dell'azlone del* 
1'Isolotto e da ricercare pro-
prlo in queste provocazlonl. 

Ma perche tante forze ostl-
li all'Isolotto? La storia del
l'Isolotto, e una storia lunga 
e complessa, che Mira ha di-
panato, davanti ai giudicl ed 
al pubblico che gremiva l'au-
la. con estrema lucidita. 

Prima ancora del Concillo, 
la comuni t& era andata pro-
ponendo un modello di vita e 
di lavoro fondato sulla solida-
rieta con gli oppress!, sullt 
assemblee comunltarle. sul ri
fiuto delle forme di organiz-
zazione tradlzionale della 
chiesa (Azlone cattolica. co
mitati clvlci, glochi sportivi, 

ecc). Da qui l'attiva solida-
rieta alle lotte operate, le 
« assemblee di preghlera », le 
iniziative delle scuole-fami-
glia. II concilio sembrb dar 
forza a questo discorso. 

Ma a partire dal '66 la si-
tuazione precipito. II 1966 er^ 
l'anno delle elezionl ammlni-
strative. Come al solito, fu-
rono diramati dalla curia e 
dai comitati civici pastorali ed 
appelli per votare DC, «noi 
come cristiani rivendicavamo 
invece il diritto alia liberta 
nelle scelte politiche ». 

Per questo tall appelli furo
no resplnti e condannati (vi 
fu il noto a manifesto dei 42 » 
diffuso da un gruppo di cat
tolici, che invitava a votare 
contro la DC che, tra l'altro, 
aveva eliminato La Pira e la 
sinistra - n.dJ.). 

« Si scatenb il diluvio uni
versale! », ha detto l'imputa
ta. Vi furono lettere minac-
ciose da parte del cardinale 
contro i sacerdoti present!, 
promoter! di questo manifesto 
e corsivi dal tltolo «L'ora dl 
Giuda». Da allora la perse
cuzione non e piu finita, si 
e anzi accentuata (dopo le 
« veglie » In chiesa per 11 Viet
nam, per I negri, ecc.) fino 
alia a cacciata» da parte del 
cardinale di Don Mazzi. 

Mira ha citato una serie 
di episodi che sottolineano 
questa « escalation » repressi-
va Ma bastano ci pare, que
sti aspetti, ad illuminare 1 
termini di un conflitto che 
non e solo fiorentino. La sedu-
ta si e conclusa con H rinno-
vo dell'istanza da parte del
la difesa di ascoltare la te
stimonianza del cardinale. An
che il PM. ha appoggiato la 
richlesta. In precedenza 11 pre-
sidente aveva escluso questa 
possibility. Ora, si e riserva-
to di decidere. 

Marcello Lazzerini 

Congresso dell'organizzazione C6IL 

II sindacato assicuratori: 
pubblicizzare il servizio 
Si e svolto nei giorni scorsi 

ad Ariccia il terzo congresso 
dei cinquemila lavoratori delle 
assicurazioni aderenti alia 
FILDA-CGIL, presenti circa 
200 delegati. Parlando a no-
me della segreteria generate, 
Watter Barni segretario gene-
rale del Sindacato CGIL ha 
posto l'accento su tutti gli 
aspetti rivendicativi di catego-
ria entrando nei particolari di 
ogni singolo contratto. Affron-
tando poi i temi dell'assicura-
zione auto e dell'aumento del
le tariffe, Bami ha affermato 
che obiettivo dei lavoratori 
delle assicurazioni e quello di 
contrastare questi processi 
con la pubblicizzazione del ser
vizio delle assicurazioni. Per 
cib che concerne i problemi 
dell'appalto nelle assicurazio
ni, la relazione ha sottolineato 
il drammatico veicolo di sfrut-
tamento dei lavoratori che 
questo tipo di organlzzazione 
comporta. L'obiettivo rimane 
solo uno. chiaro e preciso: lot
ta generate della categoria 
per l'abbattimento dell'appal
to. Analogamente grave, ha 
continuato Barnt, e il tratta-
mento dei produttori di assi-
curazione, legato ancora alia 
denuncia speculativa delle im-
prese di assicurazione di un 
centinaio di wni fa. 

E' Intervenuto poi nella di-
scussione il compagno Euge-
nio Guidi, dell'ufficio sindaca-

le della CGIL. Guidi si e 
soffermato sui problem! della 
strategia contrattuale della 
categoria che deve perseguire 
l'obiettivo della unlficazione 
contrattuale, superando cosl 
gradualmente la polverizzazio-
ne contrattuale della categoria 
(esistono, infatti, ben 15 con-
tratti di settore con tratta-
menti economic! e normativi 
fortemente differenziati sebbe-
ne i lavoratori svolgano, in 
concreto, le medesime funzio-
ni). 

Awiandosl alle conclusion! 
Guidi ha ripreso 11 tema del 
sindacato autonomo sul quale, 
egli ha detto, ricade la respon-
sabilita, ormai siorica, dl aver 
alimentato e condotto una po
litica sindacale e rivendicati-
va chiusa e corporativa. 

E' intervenuto nella discus-
sione il compagno Verzelli. se
gretario confederate della 
CGIL. Riferendosi alia legge 
per la casa ha affermato che 
occorre respingere i tentative 
delle forze conservatrici di 
snaturarne e mortificarne i 
punt! qualificanti. 

Affrontando poi 1 problemi 
della riforma tributaria, Ver
zelli ha ricordato le precise 
proposte di modifies formula
te dai sindacati. II segretario 
della CGIL ha anche soiled-
tato la presentazione al Parla-
mento della riforma sanita
ria 

Nei caso Pinelli si innesta una nuova manovra reazionaria 

Biotti pretesto contro i giudici democratici? 
L'awocato Lener. patrono del commissario Calabresi. h ora al contrattacco — Si parte dallo scandalo del magistrato 

ricusato per mettere al bando i cosiddetti « politici» — Quali sono le vere ragioni della crisi della giustizia 

Dalla nostra redazione 
Milano. 21 giugno 
Oggi. Tavvocato Mlchele Le

ner. il patrono del commissa
rio Calabresi. che ottenne la 
ricusazione del presidente 
Biotti con le note accuse, ha 
scatenato un contrattacco pro-
pagandlstico. Infatti, In una 
dichiarazione resa al •Tem
p o il giornate filofascista di 
Roma, sostlene che «questo 
disgraziatissimo caso Btotu n 
schia di far perderc al clttadi-
no !a fiducia nella giustizia, 
mentre in effetti si tratta del-
I'opposto. InfatU si e aperto 
uno squarcio su quel cancro 
del quale e infettata una sia 
pur piccola part^ della nostra 
Magistratura— ». 

Non basta. L'awocato Lener 
ha anche chiesto al consiglio 
dell'Ordine degli awocaU di 
aprire un'inchiesta sul suo o-
perato per subilire se sia sta
to conforme o no al princlpi 
della correttezza professiona-
le. Come e noto. U legale era 
stato critlcato per aver chiesto 
la ricusazione solo cinque me
si dopo 11 famoso colloquio se-
greto col Biotti, esercltando 
cost una pressione ben piO 
concrela di quelle presunte 
che II magistrato avrebbe su 
bito dall'alto. 

Adesso Lener replica con un 
argomento puramente ' for-
male: la ricusazione pub es
sere chieatt solo prima della 
fine dell'lstruttoria, prima del-
lo lnlzlo del dlbattlmento op-
pure prima dl una camera di 

consiglio in sede di esecuzlo-
ne. Ora, poiche le confidenze 
lut le aveva ricevute dopo 
lo inizio del dlbattlmento. 
non poteva chiedere la ricu
sazione che al momento del-
l'incidente di esecuzione. cos! 
come ha fatto. 

Altri argomenti dell'awoca-
to: egli non si era opposto al
ia perizia, ma solo ad una cer-
ta formulazione dei quesiti ed 
airaffldamento della perizia 
stessa al giudice istruUore. 
perche cib avrebbe ritardato 11 
processo Ora non si vede dav-
vero come il quesito posto dal 
tribunale ««stabiliscano i pen-
U in modo incontestable e de-
finitivo le circostanze della 
morte del Pinelli») potesse 
nuocere al Calabresi. se questi 
non ha nulla da rimproverar-
si; d'altra parte, la ricusazio
ne ritardera il processo ben 
piu della perizia affidata al 
giudice istruttore. 

Ma tutto questo e forse 
l'lnizio di un rlpensamento, 
se e vero che Lener. rispon-
dendo In altra sede alle criU-
che che gli venlvano mosse. 
ha lasciato tntendere che po-
trebbe essere lui stesso ora 
a chiedere la riesumazlone 
det resti del Pinelli. Evldente 
mente rawocato si e reso 
conto che la sua opposizione 
alia perizia (e cioe a un ac-
cerUmento che molti, anche 
dl parere opposto. ritenevano 
di dubbla efficacla, specie do
po le flagranU contraddUlonl 
del pollzlottl testlmoni) ha 
aggravato U sospetto auUs 

circostanze della morte dei-
1'anarchico. Dl qui l'accenno 
a una possibile marcia indie-
iro. 

Ma allora si torna al nodo: 
perche la ricusazione e so-
prattutto le accuse finora non 
provate contro altri giudicl, 
estranel al processo? • 

Avevamo avanzato, come 
probabile. npotesi che il mi-
nlstero degli Intemi avesse 
dato il suo consenso alia ri
cusazione. Ora sembra che in 
realta il consenso ci sia stato. 
ma solo in un secondo tem
po. Perche? Ev.dentemente 
prima si temeva, e con ragio-
ne. che lo scandalo nuocesse 
alia test ufflclale sulla morte 
di Pinelli: poi deve aver pre-
valso qualche motivo usupe-
riore ». 

In questi ulUmi tempi. la 
Magistratura ha mostrato mi-
nore entusiasmo per la sua 
tradlzionale funzione di stru-
mento del potere; giudicl, so-
prattutto del gradl inferiori. 
non solo hanno reclamato la 
abolizione della gerarchia In
terna (che e contraria alia Co-
stituzione) ma hanno denun
cia to all'estemo le pressioni 
eserclUte dai capi e 1'orienta-
mento repressivo che questi 
vogliono Imporre. Un simi
le atteggiamento mlnaccia in 
ugual mlsura II governo e gll 
alU gradl giudiziari. 1 quali 
conservano la nostalgia di 
una «dlsciplina» che assicu-
rava 1 loro privllegi. (Non a 
caso, un magistrato delllJMI, 
U reaxlonario gruppetto della 

Cassazione ebbe a dire che 
cl'Italia si reggeva solo sul 
magistrati e sui carabinleri; 
ora non restano che i cara-
binieri„»l). 

Dl qui l'lnteresse comune 
della destra politica e di quel
la giudiziaria a rovesciare su-
gli «innovator!», le responsa-
bilita, tutte loro, dello scan
dalo della giustizia e anche 
di quello Pinelli, per allonta-
nare le riforme e consolidare 
cosi il propno potere. 

Di questo non mancano in-
dirette cenferme. Nella com-
missione del Consiglio supe-
riore che giudica il consiglie-
re Biotti. e'e quel consigliere 
Giovanni De Matteo. emmen-
za gngia delllJMI che in un 
recente, sia pur addomestlca-
to dibattlto televisivo con il 
consigliere Adolfo Beria d'Ar-
gentine (Ii «mandante» delle 
pressioni sul BioUi. secondo 
Lener), sostenne appunto i 
pericoli della c poliUcizzazio-
ne ». (Proprio questo commis-
sione senti ra domani come 
testlmoni milanesi, il primo 
presidente della Corte d'Ap-
pello Trimarchl. il presidente 
capo del Tribunale, Osal e 11 
presidente del Consiglio del
l'Ordine degli awocatl. Pri-
sco). 

Non basta. L'ordinanza del
la Corte d'Appello che sosti 
tul Biotti, ricalca parola per 
parole, 11 «parere» del sosti-
tuto procuratore generale dot-
tor Peraeo, altro membro del-
vmau 

Da parte sua 11 procuratore 

capo della Repubblica, dottor 
De Peppo. appena Informato 
dal Lener della famosa lettera 
suite confidenze del Biotti, 
avrebbe soUecitato la ricusa
zione. Inline, un articolo del 
noto giurista prof. Alberto 
DairOra sul setUmanale «E-
pocas, in cui si prendeva va-
garoente posizione per Biotti, 
ha provocate una furiosa let
tera del Lener al collega, con 
conseguente rottura fra I due; 
e subito dopo. lo stesso set
Umanale si e affrettato a pub-
blicare un articolo dell'ultra-
reazionario Guerriero In cui, 
smentendo DaU'Ora. si da tut-
ta la colpa alia «poiiticizza-
zione *. 

Sul caso Pinelli — e ormal 
evldente — e in corso una 
manovra reazionaria a largo 
raggio: si tenta dl rovesciare 
lo scandalo nato dalle inda-
gini sulla morte deU'anarchi-
co e piu in generale dalla cri
si della giustizia, sui giudici 
cosiddetti cpoiltici* « addi
rittura sul Consiglio supe-
riore della. Magistratura, 

Questa manovra, cui parte-
clpano fianco a fianco la de
stra politica e la destra giu
diziaria, deve essere denun
cia ta e combattuta con la 
masslma energia, perche va 
ben al di 14 del caso Pinelli 
e, seminando la confuslone 
fra U pubblico meno prepa-
rato. mlnaccia anche In que
sto campo le Istltuzlonl re-
pubblicane, 

p. I. g. 

Selenia 

Un accordo 
che rompe 

i vecchi 
metodi 

di lavoro 
Tecnici ed operai degli 
stabilimenti di Roma e 
Napoli hanno ottenuto 
un significative successo 

Dopo sei mesi di lotta la 
vertenza alia Selenia si e con
clusa con un signlficatlvo ed 
importante accordo. 

La Selenia ormai 6 conosclu-
ta come la « fabbrica del mis-
slli». SI tratta di un'azienda 
a partecipazlone statale la cui 
maggloranza del pacchetto a-
zionarlo e passata nei 1970 
dalla Pinmeccanica alia Stet 
(ora la Stet ha il 49 per cento 
delle azioni, la Pinmeccanica 
il 23 per cento, la Raytheon 11 
18 per cento e la Fiat 11 10 
per cento) un gruppo dell'IRI 
che controlla 11 settore delle 
comunicazioni (la SIP, la soc. 
Telespazlo ecc). E la Selenia 
produce appunto apparecchia-
ture elettroniche di alta pre-
cisione: radar, sonar, apparec-
chl per il controllo automat!-
co del traffico aereo, strumen-
ti per 11 volo spaziale e inflne 
slstemi missllistici, per conto 
della NATO. 

A Roma lavorano circa due-
mila dipendenti per lo piu 
tecnici, implegati ed ingegneri, 
vi si svolge prevalentemente 
la rlcerca (sempre piu ridot-
ta negli ultimi tempi) e la 
progettazlone, mentre la mag-
gior parte della produzione 
e affidata alio stabilimento 
del Pusaro presso Napoli. 
uContando proprio sulla par-
ticolare composizione della 
forza-lavoro — dice un tecni-
co — la direzione ha impo-
stato i rapporti aziendali sul 
paternalismo, cercando di di-
videre le varie categorie. Lo 
strumento migliore sembrava 
la "job evaluation" tanto in 
voga nelle fabbriche ad alto 
livello tecnologico. Cosl d stato 
applicato un sistema di das-
sificazione e di retribuzione 
molto simile alia job, sepa-
rando artiflcialmente Vappor-
to delle varie categorie al 
processo produttivo e privile-
giando quelle piti alte, che 
hanno anche una situazione 
ptu favorevole sul mercato del 
lavoro ». II « ventaglio salaria-
le » cosi, andava dalle 80 mila 
lire di un manovale comune 
alle 500 di un ingegnere. L'at-
tribuzione delle qualifiche, poi, 
non corrispondeva alia realta 
del lavoro svolto e alle capa-
cita acquisite da ogni lavora
tore. Per 1 tecnici la situazio
ne, anche se migliore dal pun-
to di vista salariale, era al-
trettanto pesante dal punto di 
vista lavorativo; ciascuno do-
veva rimanere inchiodato al
ia sua mansione, senza alcu-
na possibility di sviluppare 
la propria professionalita. 
Tecnici ed implegati, cosl, so
no stati spinti alia lotta, da
gli stessi meccanismi che han
no provocate in questi ultimi 
anni in tante aziende del Nord 
(alia Olivetti, alia Snam Pro
getti ecc). la cosiddetta «ri-
volta dei colletti bianchi». E* 
stata elaborate, cosl alia Se
lenia una piattaforma rivendi-
cativa che affrontasse tutto il 
campo dei problem!. La di-
scussione ha toccato tutti i 
lavoratori dei due stabilimen
ti di Roma e di Napoli. poi e 
partita la lotta condotta in 
modo compatto con scioperi 
articolati per un totale di 30-
35 ore mensili. Invano l'azlen-
da ha tentato di dividere gli 
operai dai tecnici, lo stabili
mento romano da quello na-
poletano. I lavoratori sono riu-
sciti a rimanere compatti e a 
portare avanti con fermezza e 
decisione la lotte, Ecco det-
tagliatamente le conquiste rag-
giunte. 

Per quanto riguarda la par
te retributiva sono stati ridot
ti circa della meta 1 livelli sa-
lariali aumentando notevol-
mente quelli piu bassi (il mi-
nimo e stato portato a 120 
mila lire) e riavvicinando sen-
sibilmente le categorie. 

E' stata ottenuta la mobilita 
interna, la possibllita cioe di 
spostarsi dopo un certo pe-
riodo in altre fasi del proces
so produttivo; per lo sviluppo 
della professionalita. inoltre, 
l'accordo prevede 11 raddop-
pio delle ore dedicate all'ag-
giomamento e airistruzione 
che si svolgera con il control
lo dei sindacati. Per 1 lavora
tori studenti la cosa piu In-
teressante e 1'impegno assunto 
dall'azienda a collocarli in po-
sti adeguati. 

Suite qualifiche, e stata rag-
giunta una minor parcellizza-
zione delle mansioni, col su-
peramento dell'oc2 (operaio 
comune). col passaggio dalla 
3*b alia 3) a dopo 6 mesi e 
del 30 per cento degli operai 
comuni dl 1* in operai quall-
ficati. Altro punto importante 
e 11 riconoscimento di fatto 
dei delegati e del consiglio 
come agente contrattuale, me-
diante l'estensione a tutti I de
legati dei permessi sindacali-
Inoltre e'e da sottolineare la 
parita normativa operal-impie-
gati per le ferie e il puerpe-
rio. Quale la valutazlone dei 
lavoratori? 

«Rispetto alle nchieste a-
vanzate — dicono — il com-
promesso raggtunto e abba-
stanza riduttivo su alcuni pun-
ti importanti. Ma complessi-
vamente, considerando U cli-
ma in cui si t svolta la lotta, 
Vatteggiamento tntransigente 
delVazienda. la txdutazione 
non pud essere che positiva. 
D'altra parte, e questo e forse 
cib che piu conta, con la no
stra lotta siamo rtusciti a 
rompere il vecchio assetto in-
terno alia fabbrica, ad aprire 
una serie di problemi che ta-
ranno poi svecessivamente af-
frontati a fondo. Ma probabil-
mente fl successo maggiore 
per noi e che da oggi in poi, 
non i piu possibile per la 
azienda impostar6 in modo 
autoritario tl rapporto con i 
lavoratori, come ha sempre 
fatto per anni: 

Stefano Cingolani 

Lettere— 
all9 Unita: 

Non vogliamo un 
esercito di merce-
nari disponibile per 
avventure 
reazionarie 
Signor direttore, 

ho letto la lettera di un mi-
litare riguardante il « Modulo 
70 o. Francamente, sono rima-
sto estremamente meraviglla-
to dall'ottica (almeno appa
rent e) della lettera e della ri-
sposta, firmata r. m. Non si 
tratta tanto dt porre l'accento 
sulla selezione, che certamen-
te avviene, e che si attua nei 
confronti dei militari di leva 
in base alle loro idee piu o 
meno di sinistra. Questa stu-
pida selezione non e affatto 
fumlonale al sistema. ma si 
fonda su pregiudizi ntavici 
quanto idioti, che comunque 
non rappresentano certo il ve
ro nemico. Essa va a scapito, 
se mat, di un efflcentismo mi-
litare, che peraltro ogni co-
munista dovrebbe combattere. 
Mi importa molto poco, co
me comunista, di andare a la-
vorare per un anno e mezzo 
nei reparto missili o guerra 
eleHronica. Anzi, il minimo 
che posso fare e di riflutarmi 
di sprecare energie intellet-
tuali per scopi cosi inumani 
e cos\ esplicitamente rlentran-
ti nella logica borghese del 
potere. 11 vero nemico da com
battere e questa logica da la-
vaggio del cercello, che si at
tua, per sedici mesi nell'eser-
cito, facendocl saltellare in 
mutande ogni mattina oppure 
adibendoci a lavori piii « puli-
ti D nei reparto guerra elettro-
nica, e poi per tutta la vita 
nella societa, sfruttandoci sul-
I'altare del a dio profitto*. E' 
la logica della guerra nel Viet
nam. E' la logica che risolve 
le sue stesse contraddizioni 
con la violenza. 

La vera democrazia non e 
certo quella che vedra «final-
mente a anche un tecnico di 
« sinistra » andare a sprecar-
si nel reparto missili. Condi-
zione inequivocabile per una 
democrazia auteniica e, per-
lomeno, che non ci siano piu 
missili. E non mi si venga a 
dire, per favore, che questi 
sono «ideali» baggiant e uto-
pistici, se non altro perche un 
giudizio simile, offenderebbe 
quei compagni che hanno re-
centemente obbiettato al ser
vizio mllitare, non piu in ter
mini astrattamente moralistt-
ci bensi in termini politici, 
tentando di generalizzare a li
vello di massa la loro proble-
mattca e la loro lotta anttmi-
litarista e quindi anche anti-
capitallstica. 

Gradirei una risposta. Di-
stinti saluti 

SAVERIO SCATTAGLIA 
studente di ingegneria 

(Milano) 

Abbiamo trattato assal spes-
so i temi su cui torna 11 no
stra lettore riferendosi ad una 
breve nota posta da noi in 
calce ad una lettera a VVnita. 
Ci limiteremo percib a ripete-
re che a nostro giudizio e un 
errore non comprendere o 
sottovalutare che la selezione 
antidemocratica e antlcomu-
nista praticata nelle forze ar-
mate rappresenta uno degli 
strumenti fondamentall con 
cui si tenta di plasmare un 
esercito orientato a destra, di 
collocare quadri di destra e 
fascisti al divers! post! di re-
sponsabilita, di diffondere una 
ideologia reazionaria in con-
trapposto ai princlpi della 
Costituzione e alle idee nuove 
maturate tra le giovanl gene-
razioni. 

Questa discriminazione, cer-
tamente stupida, come dice il 
nostro lettore, e perb produt-
tiva di risultat! assai gravl 
proprio nella direzione dl una 
« professionalizzazione » dello 
esercito, di una sua trasfor-
mazdone mercenaria e di par
te, al servizio di avventure rea
zionarie. Non siamo indifferen-
ti a cib e dobbiamo impiegare 
le nostre energie, anche Intel-
lettuali, per colplre questa 
tendenza, stabilire un rappor
to diverso tra Paese c forze 
annate, rivendicare dal gover
no una politica volta a libe-
rare queste forze dall'inquina-
mento fascista e reazionario, 
agire noi stessi in questa di
rezione. 

Non si tratta dl andare o 
meno «a sprecarsl in un re
parto missili», ma dl seguire 
una linea politica coerente 
avendo chiaro che non esiste 
una alternativa, come sembra 
di ritenere 11 giovane compa
gno, tra una sorta di insert-
mento nostro in luogo di una 
lotta distruttrice a scadenza 
immediata dell'apparato mili-
tare e, diciamo anche, polizie-
sco. Non crediamo affatto che 
nella fase attuale 11 supera-
mento degli esercitl possa con-
segulrsl con l'obiezione dl co-
scienza (a cui si fa cenno), 
per il cui diritto, peraltro, ci 
siamo battuti e d battiamo; 
tanto meno penslamo che sia 
un passo avanti nella direzio
ne indicate abbandonare 11 si
stema della leva dl massa per 
passare ad una forza armata 
dl soli volontari. 

In realta questo lo vogliono 
soltanto cert! circoli militari 
e reazionari desiderosi di 11-
berarsi della presenza popo-
lare rappresentata dal giovanl 
di leva, per meglio formare 
uno strumento al servizio del
la borghesia e del capitalismo. 
La nostra lotta contro la di
scriminazione — da valutare 
nel quadro dl una politica e-
stera volta a superare 1 pattl 
militari e l'integraxione della 
NATO che colpiscono l'indl-
pendenza nazionale, Insieme 
alle altre proposte dl profon-
da trasformazlone deU'esercl-
to, per renderlo uno del pre-
sidi della Repubblica e delle 
lstituzionl democratiche e po-
polari del Paese — presuppo-
ne percib un impegno dl mas
sa e autenticamente rivoluzio 
nario proprio dei giovanl che 
noi dobbiamo chlamare con 
maggiore energia proprio a 
questo fondamentale complto. 

(r. m.) 

C'e una legge 
precise per opporsl 
agli sfratti 
Cara Unita, 

un lavoratore si e rivolto a 
noi chiedendoci di awtarlo 
nell'uscire fuori dalla spiace-
vole situazione nella quale ti 
e venuto a trovare. Deside-
rando fare tutto quanto e nel
le nostre possibllita, ci rtvol-
giamo a te perche possa chia-
rirci nel merito. Certamente 
obietterai che per queste co
se ci sono gli avvocati, ma co
me spesso accade, non tutti 
sono disinteressati nel dare 
il loro consiglio ed inoltre ci 
sentlamo piu sicuri quando la 
risposta ci giunge da parte 
tua. Ecco dl cosa si tratta. 

II lavoratore in questions 
occupb in data 1-1-1966 un ap-
partamento in locazione me-
diante un contratto annuale 
ma che, sia I'inqullino che il 
locatore non si sono mai pre-
muratl di disdire o rinnovare. 

Nel 'corso dell'anno 1970 al 
lavoratore venne reso edotto 
che I'appartamento dallo stes
so occupato era stato ceduto 
a due sorelle che intendevano 
abitarlo in quanto trovandosi 
queste ad abitare a loro volta 
un appartamento per il quale 
pagavano un fltto supertore a 
quello da loro Incamerato per 
Valloggio acquistato. intende
vano non rinncoare il contrat
to provvedendo a dare nel 
contempo la disdetta. 

11 lavoratore, comparendo 
davanti al pretore del luogo 
dopo essersi opposto all'in-
giunzione dt lasciare libero lo 
appartamento, si e veduto 
concedere ire mesi dt proroga 
per lo sfratto ricevuto. 

E' giusto il prowedimento? 
E' cosl che la legge prescri-
ve? Noi ne dubltiamo. ed • 
appunto da te che vogliamo 
conoscere come comportarci. 
Aggiungiamo che il lavoratore 
non possiede un reddito su-

J ieriore a quello previsto dal-
a legge, e che ta componen-

te della famiglla supera Vin-
dice di affollamento previsto. 

Siamo certi che non sfuggi-
ra I'importanza della questio-
ne, ne la necessita di darci 
una cortese risposta che rite-
niamo possa interessare an
che altri lavoratori. 

I nostri migliori salutt. 
A. STRONCHI 

(Camera del Lavoro dl 
Orbetello - Grosseto) 

E' augurabile che, quando 
la presente risposta sara co-
nosciuta dal lavoratore a cui 
si riferisce la missiva della 
C.dX. di Orbetello, l'interes-
sato abbia gia inoltrato la do
manda di ulteriore proroga 
dinanzi alio stesso pretore che 
gli ha gia concesso una prima 
proroga della durata dl tre 
mesi. II pretore pub confer ire 
altri 30 mesi di proroga. Se-
nonche 11 lavoratore non de
ve dimenticare che nel decre-
tone economico 26-10-1970 nu-
mero 745, convertito nella leg
ge 18-12-1970 n. 1034, e stato 
Inserlto un articolo — grazie 
alia lotta da noi sostenuta — 
con il quale non solamente 
gli affltti ma anche t contratti 
sono bloccati fino al 31-12-73. 
purche ricorrano le condizio
ni di reddito e gli indici di 
affollamento prestabiliti e che, 
ml pare, siano quelli che s'at-
tagliano al lavoratore dl cui 
si parla. Ritengo che egli deb-
ba awalersi di questa norma 
che ha valore primario e dl 
cui lo stesso magistrato deve 
pur tener conto. 

FRANCO BOSETTO 
(deputato del PCI) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitara 
tutte le lettere che si perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scrt-
vono, e 1 cui scritti non ven-
gono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro collabo-
razione e di grande utilita per 
11 nostro giornate, il quale ter
ra conto sia dei loro sugge-
rimenti sia delle osservazionl 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Carmelo BERTONE, Regglo 
C; Giuseppe MANZUTTO. Ve-
dano al Lambro (e un pensio-
nato e in una a lettera aper-
ta» al ministro della Difesa 
lo invite a prendere in consi-
derazione la sua domanda per
che suo figlio Luigi, del III 
Battaglione missili, possa be-
neficiare del congedo illunltar 
to per gravi motivi familiari); 
Gennaro MARCIANO, Napoli; 
Mario MANNONI, Roma; 3 . 
EP., Venezia (che critics se> 
veramente 1'ENEL per il mo
do restrittivo in cui intend* 
applicare la legge 336 ai suo* 
dipendenti cbe ne hanno di
ritto); Catia NESI VOLLER, 
Firenze; Massimo GALLERA-
NI, Milano; Un gruppo di gio
vanl di S. Caterina, Vicenza; 
Domenlco PORRETTA, Roma; 
Armando MAGNANI, Roma; 
Erasmo PORCU, Roma; Fe
lice PERRELLA, Ariano Irpi> 
no; Rossana VENTURA, Lecco 
(non possiamo risponderti per-
sonalmente perche non ci bal 
indicato 1'indulzzo. Nel caso 
U fosse sfuggito, ti segnalia-
mo U commento pubblicato 
I'll giugno che ci pare vada 
proprio nel senso da te indi
cato); Olindo CAMANZI, Al-
fonsine; C3. , Crevacuore; Un 
lettore dl Collecchio (cbe non 
si firms); Carlo GIACOMEL-
LI. Torino; Paolo P., Gaglla-
nico; Alvaro DE ANGELIS, 
Castel Gandolfo (ens denuncia 
la discriminazione effettuata 
con la legge 336 net confronti 
degli ex combattenti cbe dl-
pendono da aziende private). 

Serlvtte tetter* btevl, Mdieaa-
d* con chlarena ntmt, wrnom 
c InAiriiM. Oil i w i i w die to 
cale* DMI cmnyaU D propel* so
me, c* lo precM. Le lettere noe) 
flu—U. o ttfUie, • coa t ran u-
lettWIe. o eke ream hi eels iadi-

• V* irappo A « > 


