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L'attivo nazionale dei quadri operai 

Presenza politica 
della FGCI 

nelle fabbriche 
Ampio dibattifo sulfa relazione del compagno Bonacini 
Crisi economlca e politica e caraflere offensivo delle 
lotfe — Legame fra azione rivendicativa e riforme 
II problema delle alfeanze e la prospeffiva unitaria 

Definitiva npresa e quail-
ficazlone del lavoro verso la 
gioventii operaia. situazione 
politica. costruzjone cli nuove 
alleanze sociali e politiche. 
unith delle sinistre per un 
nuovo sviluppo economico. so
ciale c ripmocrat'o del Mi^-e-

su questo complesso dl pro
blem' ha 'Jiscusso l'attivo na
zionale dei quadri operai del 
la FGCI. rlunlto nei giornl 
7-8 alle Frattocchie 

Un centinaio di giovani com
pagni provenienti da ogn: par
te del paese. legati alia pro-
duzione e dirigenti del lavoro 
politico nelle fabbriche; un 
quadro glovane. preparato. se 
gno questo del salto di quan
ta politica e organiz/.aiiva che 
la Fgcl ha compiuto dal XIX 
Congresso ad oggi. 

Lo ha ri!evato il compagno 
Moris Bonacini. responsabile 
della comnussione gioventii la-
voratrice della Fgci. nella sua 
relazione introduttiva. Oggl — 
ha affermatti Uonacmi — e 
nepessario passare da quello 
che in buona parte e stato un 
lavoro di indagme « sociologi-
ca » sul carnttere della condi-
zione giovanile operaia in Ita
lia, ad un lavoro di ricostru-
zione della presenza politica 
dei comunisti tra la gioventii 
lavoratrice, superando 1 limit! 
ancora esistentl e avviando 
una nuova fase. La crlsi so-

' ciale e politica — ha aggiun-
•' to Bonacini — e profonda e 

mentre giunge a maturazione 
un intero ciclo di Iotte so
ciali e politiche. occorre ri-
confermare il primato della 
politica a tuttl i llvelli, nella 
battaglia che possiamo chia-
mare del dopo centro sini
stra. 

Oggi. per la prima volta 
in una fase di difficolta del-
l'economia, la lotta operaia 
non ha carattere solo difensi-
vo. tna oifcnsivo. allrontaudo 
i problemi di organizzazione 
del lavoro, dl un nuovo svl
luppo economico. delle rifor
me. A questo dato si salda la 
grande prospettiva dell'unita 
sindacale per la quale, ha det-
to nel suo intervento il com
pagno Borghinl, segretarlo 
della Fgci, esistono perlco-
li che sono da ricercarsl non 
tanto nel pansindacalismo, 
quanto nel duro attacco delle 
forze padronali, reazionarie e 
moderate e dl tutti coloro 
cui L'unita fa pauta, Nostro 
compitQ -^ 'ha aggiurito — e 
quello di rendere 1 giovani la-
voratori protagonist! del 

fjrocesso unitario, maturando 
a consapevolezza del legame 
insclndibile tra lotta rivendi
cativa nella fabbrica e lotta 
per le grand i riforme socia
li e incidendo quindi nelle Iot
te contraltuali dello autunno 
"72. cosl come siamo stati ca-
paci di Incidere e contare nel
le lotte degli student!. 

Circa la partecipazione al 
movimento di lotta in corso si 
e osservato come ancora esi-
stano ampi strati di gioventii 
lavoratrice che sono ai margi-. 
ni del movimento, non coln-
volti in pieno dalle lotte. 

In questo senso ha affer-
mato Franchi. della Fgci na
zionale, occorre andare oltre 
le affermazioni di carattere 
tnonfalistico sul tipo di pre
senza e di combattlvita nelle 

, lotte dei giovani lavoratori. II 
1 nostro impegno non pub esau-

rirsi In una amplificazione del
le lotte smdacali o nella pro
paganda sttlta politica davan-
ti le fabbriche. ma In una ar-
ticolata capacita di compos!-
zione politica del movimento 
(Veltronii. ricostruendo e ri-
qualificadno la nostra presen
za organ'zzativa in fabbrca. 

L'esperienza dell'Alfa Ro
meo di Milano (ne ha parla-
to Cappellini. delegato di fab
brica) e in questo senso indi-
cativa. L'isolamento con l'e-
sterno e ?t<»to rotto. il ruolo 
dell'assemblea operaia e del 
consiglio di fabbrica e emer-
«o proprio nell'azione. Tutta-
via e necessaria una riflessio-
ne sul carattere di questa 

lotta: il suo costo, ha detto 
Cappellini, e troppo alto e 
non sempre gll obiettivi sono 
giustamente rapportat! alia si-
tuazione dl crisi economica. 
Proprio In questa fase e di 
fronte a questa problematlca 
si evldenzia dunque II ruolo 
politico e organizzativo del 
partito e della Fgcl. 

II problema. allora, ha af-
fermato Bonacini, 6 quello di 
ricondurre ad un reale rap-
porto di massa la nostra azio
ne politica, sulle question! del
lo sviluppo economico, della 
specificita della condizione 
giovanile in fabbrica. e della 
prospettiva. Da clb prende lo 
awio il dlscorso sul lavoro 
unitario verso la gioventii la
voratrice. L'attivo ha indlca-
to I'obiettivo di una conferen-
za nazionale unitaria della gio
ventii lavoratrice, compatibil-
mente con i tempi e I modi 
della crisi politica in atto e 
piii in generale la mobihta-
zione a livello regionale e pro
vinciate, sull'esempio della 
manlfestazione unitaria del 17 
dicembre nel Lazio. 

Nel dibattito sono interve-
nuti anche i compagni Cossu, 
Conti, Antonazzo, Cavallaro, 
Orlandinl. Cervl. Bertoloni. 
Cecconi, Marengo, Marlanl, 
Rizzini, Russomanno. Landi, 
Scianti, Cecchl. Dragoni, Ros
si, Nicchia, Sals! e Cambia-
ghl. 

Civitanova 

Giovane 
operaia 
grave: 

ustionafa 
sul lavoro 

Dal nostro corrispondente 
CIVITANOVA MARCHE. 9 
Disperate sono le condlzionl 

di una ragazza trasformata in 
una torcia umana causa una 
rudlmentale forma di lavoro 
in un calzaturificio di Civita
nova Marche. La ragazza e ' 
Maria Tramannoni dl 23 annH 
orlatrlce. abltante a Civitano-, 
va. La Tramannoni, come sem- •• 
pre, era Intenta a tagliare le 
tomaie e a rifilarle, cosa que
sta che faceva come al solito 
con un batuffolo dl ovatta ac-
ceso, lo awicinava alia to-
maia e quindi cosl toglieva i 
flli che pendevano da questa 
dopo la cucitura. 

Improvvisamente, per6, una 
fiammata ha awolto la gio
vane che aveva le mani. oltre 
che bagnate dl alcool. anche 
di mastice. materiale infiam-
mabilisslmo. per cui tutte le 
vest! deH'operaia erano pre-
se dalle fiamme. Maria Tra
mannoni usciva immedlata-
mente dal laboratorio e si get-
tava a terra cercando di spe-
gnere II fuoco. Le sue grida 
dl terrore rlchlamavano l'at-
tenzlone di sua madre, Elda 
Rinaldoni di 58 anni, che abi-
ta vicino al calzaturificio. 

Questa cercava di portare 
soccorso alia figlia riportan-
do anch'essa delle ustioni al
le mani. Soltanto poco dopo 
Intervenivano alcuni compa
gni di lavoro che trasporta-
vano la ragazza e la madre 
alia clinlca Villa dei Pini ove 
immediatamente per6 i medi-
ci rlscontravano alia ragazza 
ustioni dl primo, secondo e 
terzo grado in varle parti del 
corpo, e soprattutto agli art! 
inferiori e superior! per cui 
decidevano il trasporto alia 
clinica Sant'Orsola di Bologna 
dove la ragazza e stata rico-
verata in rondizioni disoera-
te. La madre e invece rlma-
sta alia clinica Villa dei P>1 
dl Civitanova Man*he per 
ustioni di terzo grMo 

Antonio Zilliaco 

Proposta di legge del PCI 

Adeguare i compensi 
per gli amministratori 

L'attuazione delie Regioni accresce I'impegno dei sin* 
daci, dei presidenti delle province, dei consiglieri 

L'attuazione deH'ordinamen- ed un piu equo trattamento 
to regionale accresce le fun- per I vice sindaci e gli asses-
ziom dsgli Enli locali e au- sori delegati; la legge infine 
menu ancora di piu 1'impe- fissa una indennita di presen-
gno dei sindaci. dei presidenti za per la partecipazione alle 
delle ammimstrazioni provin- sedute di giunta. 
ciah e dei rispettivi assessori 
e consiglieri. Da qui la esl-
genza di assicurare a coloro 
che sono chiamati ad incari-
chi cosi imLf-gnativi un ade-
guato compenso per la pre-
stazione data, la continuity di 
una posizione previdenziale, 
la assistenza mutualistica. In 
questa direzione si muove il 
disegno di legge presentato al 
Sena to dai senatori comuni
sti Borsari. Maccarrone Anlo-
nino. Fabiani. Perna. Gian-
quinto. Li Causi. Secchia. Sot-
giu. Venanzi avente ad ogget-
to la modifica della legge del-
Til marzo 1958. che fissa va 
per la prima volta la inden
nita di carica per gli ammi
nistratori comunali e provin
cial!. e successive modifica-
zioni. 

La proposta comunista pre-
vede una generale revlsione 
delle tabelle, in rapporto al 
numero degli abitantl del Co-
mune; prevede inoltre la con-
cesslone della tredlcesima 
mensilltA a coloro che godo-
no della indennita di carica 

Domani a Roma 

Convegno 
nazionale 

degli insegnanti 
comunisti 

Domani, con inizio alle ore 
9, si terra, presso il Ridotto 
dell'Eliseo. 11 Convegno nazio
nale degli insegnanti comuni
sti. L'assemblea, alia quale 
parteciperanno delegazioni di 
docenti da tutte le parti d'Ita
lia, sara aperta da una rela
zione del compagno Giuseppe 
Chiarante, responsabile della 
Consulta nazionale del PCI 
per la scuola. Concludcra il 
dibattito 1'on. Giorgio Napo-
litano, della Direzione del par
tito. 

II caos degli appalti e dei subappalti causa di sciagure 
anche nei cantieri delle centrali termoelettriche 

UN MORTO PER CIMINIERA 
Lavoratori edili, chimicl, metalmeccanici ed elettrici lavorano cbntemporaneamente e in poco spazio per una miriade di aziende 
II mercato delle braccia - La centrale della Casella a Castel S. Giovanni (Piacenza) • Le responsabile dell'ENEL - Come si organiz-
zano i lavoratori per controllare direttamente le condizioni di lavoro - Migliaia di ore di sciopero per conquistare diritti elementari 

Dal nostro inviato 
PIACENZA, 9 

Una centrale costa auattro 
o cinque mortl. « Uno per cl-
mlniera» e la formula che I 
lavoratori edili. chimlcl. me
talmeccanici. elettrici (tutti 
quelli che concorrono alia co-
struzione dl un grande lm-
pianto ternioelettrlco) scrivo-
no sul manifestl e sul car-
telli. Quattro o cinque morti 
e sessanta o settanta invalid! 
permanenti. E' una constata-
zlone che. immediatamente. si 
traduce nella necessita di su-
perare subito una sltuaz:one. 
che & possibile suoerare. 

A chl e a che cosa devono 
essere attrlbuite le responsa-
bilita? Come all'Italsider, an
che qui sono i metodi di or 
ganizzazione del lavoro di un 
ente pubblico — l'ENEL — 
all'origine di tragedie umane, 
che nessuna dichiarazione di 
buona volonta basta a pagare. 
e anche qui la pratica mdi-
scriminata e incontrollata de
gli appalti e dei subappalti. 
con i connessi fenomenl di 
banditismo Imprenditoriale. e 
la causa di quasi tutti gll in-
fortuni, come dimostra. ogni 
volta. la dinamica degli infor-
tuni stessl. Al cantiere del
la Casella di Castel San Gio
vanni, in provincla di Pia
cenza, fino a un anno fa le 
condizioni dl lavoro erano di-
sastrose. L'ultima vittima 6 sta
to l'operaio Mario Dellicarri. 
II fatto risale all'anno scorso: 
era dipendente di una ditta 
appaltatrice. Per eseguire la-
vori di verniciatura adopero 
strutture di sostegno che era-
no state parzialmente sman-
tellate, a sua insaputa. da 
un'altra ditta. alia quale ap-
partenevano; quando fu so-
speso in altezza. un punto dl 
appoggio cedette e il Delli
carri precipitd. Passo piu dl 
mezz'ora prima che si trovas-
se un'autoambulanza. Quando 
questa arrivo. era gia morto. 
E" tuttora rlcoverato un la-
voratore di 47 anni. in gravis-
sime condizioni per essere 
caduto da un'apertura del pa-
vimento dl uno dei piani su-
periorl della centrale: una 
ditta aveva avuto l'ordine di 
realizzare le aperture, un'al
tra. forse, avrebbe dovuto co-
struire dei ripari, ma intanto 
non e'era alcuna protezibne 
dal peficolo/ mentre a ognl 
piano il lavoro e fitto. ope
rai di una miriade di impre-
se compfono. fianco a fianco, 
lavori diversi. di saldatura. dl 
verniciatura. di installazione 
di apparecchiature, dl tra
sporto di material! ecc. 

Con la costruzione del sin-
dacato. con una sua efficien-
te struttura, la situazione e in 
buona parte cambiata. L'uni-
ca via d'uscita era quella del 
controllo antinfortunistico e 
delle condizioni ambientali 
esercitato direttamente dai la
voratori. data la storica ine-
slstenza degli organi statal! 
cui spetterebbe questo com-
pito. In ogni azienda del can
tiere si e eletto un comi
tate; quest!, riuniti. forma-
no un comltato antinfortu
nistico di cantiere. il quale 
nomlna un esecutivo. Le ele-
zioni avvengono tra tutti 1 la
voratori. iscritti e non iscritti 
ai sindacati. 

La lotta 
v S! e scioperato, e molto, per 

ottenere la soddisfazione di 
esigenze elementari. Gli scio-
peri sono stati una perdita di 
denaro. ma gli operai, hanno 
scioperato per avere un'infer-
meria (in un cantiere dove la
vorano in piu d! mille). scio-
perare per un medico, scio-
perare per i servizi igienici. 
scioperare per non mangiare 
all'aperto. scioperare per ave
re l'acqua potabile. sciopera
re per ottenere le mlsure dl 
sicurezza minime indispensa-
bili e le visite mediche perio-
diche, che pure sono stabilite 
dalla legge. 

Solo in questo modo e fa-
cendo pressione. contempora-
neamente daU'esterno. insie-
me aU'amministrazione di si
nistra di Castel San Giovanni. 
si sono potute realizzare tutte 
quelle rivendicazioni. 

Ma, ci dicono, questa della 
Casella e una situazione rela-
tivamente eccezionale; negll 
altri cantieri dell'ENEL le co
se stanno al punto in cui qui 
erano prima della costruzio
ne degli organismi sindacali. 

Alia centrale della Casella si e 
potuto Iniziare un'azione per 
ridurre i dannl umani provo-
cati dal caas degli appalti 
grazie ad alcune circostanze 
che non si ripetono in ugual 
m:sura intomo ad altri can
tieri. Tra queste bisogna men-
zionare. prima di tutto. la 
presenza aH'esterno. come ab-
blamo detto, di un'ammini-
strazione di sinistra e 1'inizia-
tiva della sezione del partito 
comunista, che ha posto le 
premesse per la costruzione 
dell'organizzazione sindacale, 
anzi delle organizzazionl sin
dacali. 

L'lmpostazione stessa del la
voro di costruz.one di una 
centrale termoelettrica, che 
sara dotata di quattro gruppi 
da 320000 kwh.. ha prodotto. 
ccsi come l'ha voluta l'ENEL, 
sconquassi sociali di varlo ge 
nere. La fiducia che l'ente ac-
corda alle imprese d'appalto 
e dl subappalto nel capitolatl 
con i quail delega tutte le 
proprie responsabilita. glusti-
fica, secondo l'ENEL. tuttl 1 
fatti criminosi che sono ac-
cadutl. E* successo, per esem-
pio, che intermediari abbia-
no prelevato dal Mezzoglor-
no. dalla Sardegna centinaia 
di uomlnl. 1! abbiano trasfe-
riti qui, senza casa e senza 
rlsorse, a volte con la faml* 

glla, moglie e bambini, e 11 ab
biano avvlatl al lavoro, spes-
so senza alcuna preparazlone, 
abbiano riscosso i salarl, trat-
tenuto una taglla e consegna-
to 11 resto al lavoratori. Mi 
parlano addlrlttura di retrl-
buzioni dl 30.000 lire al mese. 
Spesso. poi. dopo un mese 
E' successo anche che si fa-
cessero lavorare pensionati, 
splnt! a questo dalla poverta. 
Uno. di 68 anni. e morto d'in-
farto. 

Licenziamenti 
La mancanza di una politi

ca coordlnata dell'occupazio-
ne e del servizi sociali — cui 
l'ENEL non pud considerarsi 
estraneo (non basta il villag-
glo per i dipendentl della fu-
tura centrale) e cui non sono 
sicuramente estranel i poteri 
pubblici — produce, inoltre. 
danni gravi alia zona dell'in-
sedlamento anzlche apportare 
benessere. L'afflusso e la per 
manenza dl circa mille persone 
a Castel San Giovanni (11.000 
abitant!) dal '68 al '73. anno 
dell'entrata in funzione degli 
Implant! e quindi dei licen-
zlamentL ha provocato Tim-
medlato aumento dei fitti 
(400.000 lire per due camere) 
e dl tutti I prezzl. Cose acca-
dute: ventuno persone a dor-
mire In un granaio per 18000 
lire a testa; tre in una stanza 
a 25.000 lire ciascuno. Le scuo-
le. prese d'assalto. non sono 
bastate. H Comune ha chle-
sto flnanziamentl. La richie-
sta e stata congelata. cioe re-
spinta. 

I licenziamenti sono gia co-
minciati e non migliorano cer-
to la situazione in un paese 
che, in questo periodo, ha 
perso 720 posti lavoro per 
chiusure o ridimensionamen-
ti. Una centrale termoelettri
ca e. si. fonte di ricchezza e 
di lavoro. ma qui a Castel San 
Giovanni, dopo l'inaugurazio 
ne. resteranno 1 disoccupati. 
l'inquinamento e il ricordo 
delle vittime, tutte cose che 
si potevano evitare con una 
politica diversa. 

Giancarlo Bosetti 

Arrestati i rapitori tredicenni 

CONVIGTON (Virginia), 9 — Si sono arresi 
alia polizia, dopo un insegufmento di 500 
chilometrl, i due tredicenni, un ragazzlno e 
una ragazzina, che avevano ieri rapito una 
coppia di anziani coniugi per ottenere un 
riscatto. Donald Richman e Susan Baker — 
quest! i noml dei due kidnappers in erba — 

avrebbero dichiarato di aver fatto tutto per 
procurarsi un po' di emozioni: i coniugi del 
resto non hanno subito danni e I'uomo era 
stato rilasciato fin da Ieri sera. Nella fo-
to: la signora rapita, Gladys Tucker di 70 
anni, rilascia dichiarazioni ad una confereh-
za stampa 

DOPO I VILI ATTENTATI DI SABATO SCORSO 

A Massa una vasta unita democratica 
contro il criminate teppismo fascista 

Prese di posizione dei partiti antifascist! e dei sindacati -Iniziative per la scarcerazione dei 10 gfovani 
arrestati lunedi -1 reali obiettivi della lotta di massa: riforme, occupazione, nuova politica economica 

Dal nostro inviato 
MASSA. 9. 

II punto fermo di queste 
giornate di tensione rlmane 
la vasta unita antifascista rea-
lizzata dalle forze democrati-
che, dai partiti deH'arco co-
stituzionale, dai tre sindaca
ti, i quali hanno confermato 
il valore della risposta unita
ria che, con la manifestazione 
di lunedi, si e data ai crimi
nal! attentati della teppaglia 
fascista che. sabato notte, ha 
fatto saltare le auto di tre 
uomini politici. 

Si sottolineano, a questo 
proposito. i giudizi precisi 
dati dal comunicato del Comi
tate antifascista, dinanzi agli 
scoperti tentativi della cosid-
detta «stampa d'informazio-
ne ». tesi ad alimentare un cli-
ma di tensione in un momento 
in cui la destra eversiva e quel
la interna alia DC ed alle for
ze del centrosinistra puntano 
apertamente alia divisione sin
dacale e politica del lavorato

ri. degli studenti. delle masse 
popolari cercando di costrui-
re un blocco clerico-fascista 
che, attraverso il referendum 
sul divorzio e gli attacchi al
ia occupazione ed alle conqui-
ste dei lavoratori. porti a de-
viare da obiettivi di lotta che 
si chiamano riforme, plena 
occupazione, nuova politica 
economica. cloe dai veri nodi 
dello scontro politico sociale 
in atto. 

Giustamente, la Federazione 
del PCI prende posizione riba-
dendo l'impronta fascista dei 
delittuosi fatti avvenuti nella 
notte di sabato ed indicando 
a tutti i compagni. alia classe 
operaia. ai lavoratori, ai de
mocratic!, quale forma di lot
ta. l'azione democratica ed 
unitaria promossa e control-
lata dalle forze dell'arco co-
stituzionale ed antifasclste. 

Dopo aver confermato il 
giudizio positivo sulle mani-
festazioni di risposta alio 
squadrismo fascista, la Fede
razione condanna gli epLsodi 

di degenerazione ed afferma 
di guardare con sospetto a 
quelle manifestazionl che, di 
fatto. contribuiscono al gioco 
di coloro che vorrebbero por
tare il paese nel caos per far 
passare gli appelli al « blocco 
d'ordine ». 

(La manifestazione indetta 
stasera da a Lotta continua» 
e rimasta isolata dalla popo-
lazione. Erano present! 500 
persone venute da tutta la 
Toscana). 

Nel comunicato, si eleva un 
fermo monito alle forze di 
polizia ed agli organism! pre-
posti alia tutela delle lstitu-
zioni democratiche, il cui pre-
ciso dovere e quello di opera-
re per stroncare ogni provoca-
zione fascista e di non assu-
mere atteggiamenti che posso-
no contrlbuire all'insorgere di 
atti che alimentano le ten
sion!. 

Una ferma posizione e sta
ta presa anche dalle tre se-
greterie CGIL. CISL, UIL, le 
quali, dopo aver ribadito la 

TV, invenzioni e monopoli 
Fra una offensiva alia cie-

ca e una juga precipitosa, Eu-
genio Scaljart e L'Espresso 
conlinuano nel tentatVM di 
a fare campagna» sul tema 
dell'informazione radio-tele-
visica. Seal I an e gia stato co-
stretto a far marcia mdtetro 
sulla proposta di una assoluta 
«liberaltzsazione » della raaw-
telecisione che costituisce un 
gtoco troppo scopertamente 
favorevole at grandi monopo
li pnvali. Ma non vuole am-
metlerlo, e cambia le carte in 
tavola. 

Egli afferma, ad esempio, 
che i progctti di riforma esi
stentl a hanno gia ottenuto il 
lasciapassare di Bernabet e del 
gruppo di potere che domina 
da vent'anni la RAJ-TV ». Stra-
ordinaria bugia: come pud ben 
comprendere quella parte del 
movimento operaio che s'e 
impegnata nella dura batta
glia di questi anni, dalla pre
sentation del progetto del-
I'ARCI alle sfibranti lotte in 
Parlamento. Come sa chiun-
que abbia coscienza della foga 
con la quale il gruppo Berna
bet si batte contro ogni azio 
ne politica che spinga verso 
I'ipotesi di ristrutturazione to-
tale dell'azienda prevista da 
quel progetto. Si tratta di 
una ristrutturazione che deve 
opcrare in profondith- trasfor-
mando radicalmentc le stes-
se strutture produtttve dello 

ente; e che prevede dunque 
non soltanto la scomparsa del 
« gruppo Bernabei», ma Vim-
possibility della formaziont 
di qualsiasi altro analogo 
gruppo di potere. 

Ma Scalfari non e pago di 
una mvenzione generica e 
scende al dettaglio, afferman 
do che in realla si vuole sol
tanto a una piu rigorosa ripar-
tizione dello spazio televisivo 
fra i partiti " riconosciuti " ». 
Qui Scalfari sembra addirit-
tura far confusione con le ipo-
tesi sostenute a suo tempo 
proprio da gruppt politici fian-
cheggiatori deU'Espresso e 
contro le quali — gia allora 
— not ci siamo sempre dura-
mente baltutu E" appena il 
caso di aggiungere che il ri-
fiuto di quella « ripartizione » 
& ormai, grazie all'azione del 
PCI, patrimonio comune del-
Vintera sinistra italiana. 

Ma perche, dunque. Scalfari 
invent a con tanta vistosita? 
IM risposta emerge poche ri-
ghc piu avanti quando, im-
provvisandosi questa volta pa-
ladino della televisione regio
nale (ma tacendo che il de-
centramento i da sempre uno 
dei cardini della battaglia co
munista di riforma), afferma 
che questa potrebbe essere 
uantaggiosamente sostenuta 
dalla pubblicili dei privati 
giacchi «la pubblicitit afflut-

rd a quelle reti che avranno 
un indice di ascolto di quan
tity e qualita piu ricercata dai 
van inserzionisti». Ftnalmen-
te! Compiendo totale banca-
rotta ideologica, .Icalfari tor-
na ad affiancarsi ai sostentto-
ri della liberta di stampa fon-
data sulla liberta dei grandi 
gruppi economici privati di 
finanziare chi meglto tutela I 
loro interessi e obbedisce a* 
gli ordini del padrone. Si 
vuole, insomma, riproporre al
ia radio ed alia TV quel mec-
canismo grazie al quale un 
giornale fascista come il Tem
po pud ottenere e ottiene 
dieci volte piu pubblicita di 
un giornale operaio, anche se 
vende died volte meno. 

Chiarito il punto di fondo, 
tutto il resto — compreso un 
secondo articolo fantatelevi-
sivo pubblicato sullo stesso 
numero deH"Espresso —, si 
rivela per quello che i: cor-
Una fumogena per maschera-
re alia meglio una operazione 
politicamehte grave che vuole 
vibrare un colpo ulteriore a 
quella autcntica liberth di in-
formazione che la Costiluzio-
ne rtconosce come dirttlo 
reale del paese e contro la 
quale fianno sempre operato, 
in questi anni, proprio quel 
gruppi politici ed economici 
che oggi vedono in Scalfari 
uno tpregiudicato portavoce. 

validita della possente rispo
sta antifascista, riaffermano 
che qualsiasi manifestazione 
o iniziativa deve essere diret-
ta alia difesa ed alio sviluppo 
dell'assetto democratico del 
paese. contro ogni forma di 
eversione, ed invitano tutti i 
lavoratori e l'opinione pubbli-
ca a partecipare alle manife 
stazioni promosse solo dalle 
organizzazioni sindacali e dai 
partiti dell'arco costltuzionale, 
rivendicando dalle autorita 
quelle decisioni e quegli atti 
che contribuiscano a riporta-
re la normalita. Non e'e dub-
bio che un atto necessario per 
sdrammatizzare la situazione 
sarebbe quello di scarcerare i 
dieci arrestati sotto imputazio-
ni (come quella assurda di as 
sociazione per delinquere) non 
solo inaccettabili, ma che ri-
spondono addirittura ad una 
concezione della lotta politica 
tipica del fascismo. 

Per la scarcerazione dei die
ci arrestati, appunto. si stan
no adoperando attivamente il 
PCI e le forze democratiche 
che si sono ripetutamente in-
contrate con le autorita. 

Una risposta decisa agli at
tentati fascisti .all'oDerato del
la polizia e contro ogni provo-
cazione, e venuta dalle assem-
blee unitarie dei consigli del
le maggiori fabbriche metal-
meccaniche (che hanno appro-
vato un documento. presentato 
al prefetto), dai lavoratori e 
dagli studenti di tutta la pro-
vincia (che, riuniti in separa
te assemblee, hanno approva-
to o.d.g. che testimoniano l'al-
to senso di responsabilita con 
cui si vigila per impedire ogni 
attacco alle istituzioni demo
cratiche e per portare avanti 
la lotta unitaria per le ri
forme). 

Renzo Cassigoli 

Riunioni unitarie 
per la diffusione 

dello sport 
popolare 

Le tre confederazloni CGIL. 
CISL e UII> le associaziom 
nazionali del tempo libero 
ARCI, ENARS, ENDAS e gli 
enti . di propaganda spcrtiva 
AICS e UISP, hanno deciso. 
dopo 1'incontro svoltosi mar 
ted I scorso, dl rendere perio 
diche tali riunioni che hanno 
lo scopo di elaborare una plat-
taforma politica unitaria atta 
a areallzzare nel nastro Paese 
una effettlva diffusione della 
pratica sportlva aperta a tutti. 

Lettere— 
all9 Unita: 

Devono pensarc 
al pane, altro 
che alia droga! 
Signor direttore, 

il numero impressionante 
dei manifestl affissi dal co
mune dl Roma che invitano 
i cittadini a non usare la dro
ga, induce a fare alcune con-
siderazloHl. La droga non e 
un fenomeno di mas'ia tale 
da glustiflcare questa campa
gna pseudo moralistlca che 
bene indica come la vera cam
pagna, quella che sta a cuore 
agli assessori comunali, la 
campagna elettorale, sla or
mai iniziata. In certo senso 
suona come un insulto per la 
cittadinanza, che nella quasi 
totalita e aliena dall'abltudine 
degradante della droga. Gli 
uomini che lavorano, che han
no una famiglia da mantenere. 
che vivono con il pensiero as-
sillante di poter essere lioen-
ziati da un glomo all'altro — 
e sono la grande maggloranza 
della popolazione della atta 
— non credo abbiano tempo 
e denari da spendere per la 
droga. Hanno altro cui pen-
sars, impegnati come sono m 
problemi di sopravvivenza cut 
la societd capitalistica li in-
chioda. 

Questa e la realta. Se alcu
ni drogati ci sono, occorre 
semmal riflettere su coloro 
che hanno il complto di com-
battere gli importatori e gll 
spacciatori della droga e non 
vi riescono, impegnati come 
sono nell'attivlta repressita 
antioperaia e antistudenlesca. 
Ed ecco che in Italia si te-
riflca da una parte il grande 
esodo di valuta e contempo-
raneamente Ventrata di mcr-
ce degradante quale pub esse
re la droga. Ma la societa ca
pitalistica non si e mai impe
gnata nella lotta vera e a 
fondo contro ta droga. Risulta 
infatti che tale fenomeno e 
pressoche sconosciuto nei 
paesi a struttura socialista, 
mentre e presente nei paesi 
occidentali ed accentuato ne-
gli USA, dove il capitallsmo e 
ormai nella sua fase supre-
ma. 

La societa non socialista, 
come la nostra, basata sui 
binomi: consumiprofitti, pro-
fitti-sfruttamento, tollera so-
stanzialmente il trafflco di 
stupefacenti e propone ai sunt 
cittadini altri tipi di droga, 
piu sottili e ricchi di litslu-
ghe. II bisogno forzaio della 
macchina, il mito della veioci-
ta, dei consumi non necessa-
ri, delle autostrade, cgiscono 
come droga. I ragazzi a 12 
anni gia sognano tutte queste 
necessita create dalla societa 
consumistica, incapace di ri-
solvere invece i problemi e-
lementari e di fondo del Pae
se. Droga sono pure i pro-
grammt televisivl, fatti di e-
vasione e di canzonette, e 
qualche volta anche di bu-
gie, avutsi dalla realta e dai 
problemi del nostro popo'io 
• Occorre perb dire che git 
studenti, con I'accresciuto im
pegno sociale e politico degli 
ultiml anni, volto a modifica-
re le strutture di questa so 
cieta cosi alienante e mete-
rialistica. si rivolgono sem
pre meno ai parodist degli 
stupetacenti. Oggi si mteres-
sano dei problemi degli ope
rai llcenziati e dello sviluppo 
democratico della loro scuola. 

I numerosissimi manifesti 
antidroga sembrano assomi-
gliare molto a quelli di re-
cenle memoria su a Roma pu-
litav, seguiti subito dopo dat 
soli nascenti e dagli scudi 
crociati sui piu bet muri del
la capitate, sul monumenti 
storici, sulla segnatetica stra-
dale. 

ENRICO ANTONUCCI 
(Roma) 

Otto ore in fabbrica 
e poi lavoro in casa: 
come si fa a leggerc 
anche il quotidiano ? 
Caro direttore. 

vorrei anch'io contribute al 
dibattito sullo scarso interes-
samento delta donna alia let-
tura del giornale parlando 
della mia famiglia. Questa e 
composta da cinque persone, 
due uomini e tre donne. In 
casa nostra ITJnita entra dal 
giorno della Libcrazione. Al 
lunedi, oltre ITJnita compena-
mo il quottdutno locale per 
leggere appunto lo sport lo
cale. Oltre ai due quotidiani, 
compenamo ogni settimana 
Vie Nuove e due settimanali 
illustrati borghesi. 

E adesso illustro il come 
leggiamo. Mio figlio ed io 
spesse volte ci dictdiamo per-
sino le pagine de l'unita per 
che tutti e due la vogliamo 
leggere. Questo con le donne 
non succede. Dopo la letlera 
del compagno Muti, abbiamo 
fatto una discussione in casa, 
e'eravamo tutti e cinque. Ho 
chiesto alle donne del perche 
non leggono ITJnita. Mia figlia 
risponde: *Non la leggiamo 
perche per noi ITJnita e trop
po impegnativa. I giornali il
lustrati piu che leggerli, li 
passiamo di pagina in pagina. 
senza tanto impegno, e que
sto serve a rilassarci un po'. 
Prova tu a fare otto ore di 
fabbrica attaccato a una mac-
china e vedrai quanta voglia 
avrai ancora nelVimpegnarti 
nello studio di un giornale 
come e ITJnita. Io replico: 
* Anche tvo fratello fa otto 
ore in fabbrica come te, ma 
quando viene a casa a mez-
zogiorno e alia sera, la pri
ma cosa che fa e quella di 
prendersi ITJnita ». Mia figlia: 
t Questo e cero, perb guarda 
la differenza tra me e mio 
fratello. Quando viene a casa 
si melte in poltrona, mentre 
tanto io che mia madre e 
mia cognata dobblamo bada-
re alle faccende domestiche. 
E sono ore dl lavoro che van-
no aggiunte a quelle della 
fabbrica *. 

Ho voluto fare un panora
ma della situazione per vede-
re se si pub capire qualcosa 
di plU di quanto non abbiamo 
capito fino adesso. Io penso 
che tale problema bisogna ve-
derlo comet sta, E' un dato 
di fatto che le nostre donne 
oltre alle otto ore alia produ-
zione, ne fanno pareccnie al-

tre in casa. E per questo la ' 
donna diventa molto piu spo- \ 
liticizzata dell'uomo; infatti 
se trova un po' dl tempo li
bero, sfoglia un settimanale 
o guarda la televisione (anche 
questo ' e un bel danno sul 
terreno di classe). 

Vedete di tttilizzare queste 
mie informazloni e conside-
razioni come meglio credele. 
Carl saluti. 

NERIONE MALFATTO 
(Lendlnara • Rovlgo) 

Questa tanto 
discussa « 3 3 6 » 
Carl compagni, 

in questo particolare e du
ro scontro che i lavoratori 
stanno sostenendo per salva-
guardare e incrementare i po
sti dl lavoro, parecchi ci chie-
dono il motivo per cui la 
legge n. 336 non sta stata c-
stesa anche al dtpendenti del
le aziende private, come gia 
per i dipemlenti statali. 

Come ben sapete, la legge 
prevede il rlconoscimento de
gli anni dl servizio militare 
prestatl durante la guerra, al 
fine della maturazione per ac-
cedere alia penslone. Certi del 
vostro interessamento, vi in-
formiamo che il problema e 
molto sentito dal lavoratori. 

CORRADO DE GOBBI 
Federazione provinciale 
dei lavoratori chimlcl 

(Mestre - Venezia) 

Egregio direttore, 
sono un patriota riconosciu-

to e vorrei proprio che qual-
cuno mi spiegasse perche ta
le categoria e stata esctuta 
dai benefici delle leggi 336 e 
824, mentre certe persone che 
hanno militato nella repubbli-
chetta di Salb ne benefictano. 

GIUSEPPE DORIO 
(Genova) 

* 
Cara Unita, 

sono un insegnante, escluso 
dai benefici della legge 336. 
Ho subito tre mesi di carce-
razione a Regina Coeli nel 
1944 per renitenza al servizio 
militare («per sottrarmi al-
l'obbligo del servizio militare 
presso la repubblica sociale », 
come dice testualmente la sen-
tenza del tribunale di Roma), 
col pcricolo di essere fucila-
to in base al a bando Grazia-
ni» siri renitenti. Sempre in 
seguito agli stessi eventi bel-
lici, ho fatto otto mesi in un 
campo di concentramento in 
Francia. Adesso devo costata-
re che anche con la legge 824, 
che doveva dare chiarimenti 
circa le categorie interessate, 
io non rientro nei benefici 
della legge perche risulto a in-
ternato civile». A chi mi de
vo rivolgere per ottenere il rl
conoscimento dl perseguitato 
politico che mi spetta? 

PIERO RUSSOLILLO 
(Monza - Milano) 

Ringraziamo 
questi lettori 

C! e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci p«>rven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci senvo-
no, e i cui scritti non ven-
gono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro colla-
borazione 5 di grande utilita 
per il nostro giornale, il qua
le terra conto sia dei loro 
suggerimenti sia delle osser-
vazioni critiche. Oggi ringra
ziamo: 

Domenico SCIALPI, Irsina; 
Vincenzo TRICARICO, Roma; 
Alcune famiglie di detenuti, 
Siracusa (a Preghiamo ITJnita 
di rendere di pubblica ragio-
ne che i detenuti vengono trat-
tati peggto delle marionette 
spostandoli a destra ed a 
manca per favorire certe per
sone che approfittano dell'in-
carico a cui sono preposti 
per ingrassare il proprio por-
tafoglio»); Turi GHERDU, 
Milano (nil referendum sul di
vorzio non e necessario: sono 
ncccssarie ed urgenti, invece, 
le riforme per far vivere me
glio milioni di pensionati. dl 
disoccupati, di contadini*). 

Walter PANCALDI, Bologna 
(aRitengo che i comment! di 
critica all'operato del gover-
no cecoslovacco sulla questio-
ne Ochetto avrebbero dovuto 
essere pubblicati in prima pa
gina. Questo avrebbe dato a 
ITJnita il prcstigso di giorna
le veramentc obiettivo e re-
ritiero»): Stefano VANDEL-
LI, Roma (a Dcsidcro espri-
mere a ITJnita il mio apprez-
zamenlo per I'cquilibrio con 
cui ha trattato la faccenda 
del giornalista Ochetto a Pra-
ga. E' stato qiusto pubblica-
re le note critiche. ma altret-
tanto giusto c stato non ac-
codarsi a certi anticomunisti 
di professione. Le prime cau-
te nolizic su un effeltivo ca
so di spionaggio convalidano 
quanto sopra*). 

Rolando PIGONT, Nizza; 
prof. Aldo TESTA, Bologna; 
Lydia CAMPANO, Roma (*So-
no vedova di un ex accerta-
tore dcll'INAM e da tempo 
aspetto la reversibilita della 
pensione. Finora invano, per
che VINAM non vuole appli-
care una sentenza del Conri-
glio di Stato che riconosce la 
qualifica di "contratto d'ap
palto " — tale era il caso di 
mio marito — come un rero 
e proprio rapporto di pub
blico tmpicgo >); Francesco 
DAINO. Milano; Ezio VIN-
CENZETTO, Milano (* Ben 
vengano le nuorc clezioni, co
si il popolo potra sceglicre 
finalmenle la strada piu giu-
sta, per un suo piu giusto ed 
umano futuro»); Giuseppe 
MONTES, Arenzano. 

— n lettorc Amelio BOLZO-
NI, che ha firmato una lette-
ra eon altri due cornpasmi di 
Milano, ci mandi 1'indirizzo 
per potergli rispondere diret 
tamente. 

Scrivefp Irtlere br^vl. Irdlcan 
clo con chiarrzra norm, cofnnrnr 
e Indlrizzo. Oil dtsidrra rhe in 
calte non rompaia ii proprio no-
me, ce lo prrcisi. le lettere non 
Annate, o sUlatc, o ron flrmt & 
lemriblle, o che rerano la sola In 
dlcaaioae «Un ftruppo dJ„. • «an 
reneono pnbblicate. 
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