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Un confronto delle posizioni dei partiti 

Quale politica 
per la ripresa 
delPeconomia? 

Rispondendo alia rivista « Adesso», i! compagno 
Barca ha ribadito che il problema centrale del 

paese e lo sviluppo dell'occupazione 

Quali sono i piu urgenti pro
blem) sui quali, ad eleiioni av-
vcinite, sono cm'amati a misu-
rarsi i maggiori partiti italia-
ni? Quali le misure immediate 
da adottare per un rapido ri-
lancio della economia? Con 
quali schieramenti, infine. 
procedere ad una politica di 
riforme? Queste tre domande 
sono state poste dalla rivista 
« Adesso t> ad alcuni esponenti 
politici italiani: il compagno 
Barca, l'ex presidente del con-
siglio Colombo, l'ex ministro 
per la programmazione econo-
mica. il socialista Giolitti, Ta-
nassi del Psdi, il leader libe-
rale Malagodi e il repubblica-
no Giorgio La Malfa. 

Barca ha ribadito che i piu 
urgenti problemi da affronta-
re sono lo sviluppo dell'occu-
pa^ione, il blocco dell'esodo 
dal Mezzogiorno, la riforma 
della scuola. della sanita. non-
che dei patti agrari arcaici. A 
questi problemi. ha ribadito il 
compagno Barca, non posso-
no essere date soluzioni set-
toriali: il Pci rivendica infatti 
che scelte anche parziali co-
stituiscano parte organica di 
un unico disegno innovatore, 
capace. per la sua coerenza, 
per la sicurezza dei punti di 
riferimento. per la ampiez/a 
dei problemi e delle istanze di 
cui si Ta carico, di riscuotere 
un ampio consenso non solo 
dalla classe operaia ma an
che dalle piu larghe fasce 
produttive intermedie oggi in-
sicure e prive di una prospet-
tiva concreta. 

Barca ha poi ribadito che 
qualsiasi indicazione di inter-
vento immediato per la ripre
sa della economia deve par-
tire dalla costatazione che og
gi ci troviamo di fronte ad 
una domanda troppo debole. 
per tonificare la quale occorre 
procedere ad un sostanziale 
aumento delle pensioni sociali. 
e dei minimi di pensione. non-
che dei sussidi di disoccupa-
zione. Occorre anche procede
re ad un aumento massiccio 
della spesa pubblica per inve-
stimenti. sia centralmente che 
at traverso le regioni. dando la 
priorita agli investimenti per 
la scuola. per la sanita. per la 
agricoltura, per la edih'zia po-
polare. Ed occorre anche an-
dare a misure specifiche a fa-
vore dell 'artigianato e della 
piccola industria. cosi come a 
modifiche della riforma tribu-
taria sia per correggerne gli 
errori sia per fare del fisco uno 
strumento flessibile della pro 
grammazione: 

Rispondendo aH'ultima do
manda — con quali forze po 
litiche realizzare una azione 
programmatica — il compa
gno Barca ha richiamato le 
conclusioni del nostro ultimo 
congresso e le recent! dichia-
razioni del segretario del no
stro partito. il compagno Ber-
linguer. La gravita della crisi 
e 1'acutezza dei problemi — 
ha detto Barca — esigono un 
grande concorso di forze so
ciali e politiche. Ritenere di 
affrontare questi problemi 
sen?a il consenso ed il con
corso della forza piu rappre-
sentativa della classe operaia 
e cioe senza il Pci e un errore 
che il paese ha gia duramente 
pagato. 

Portare avanti un disegno 
organico innovatore. ha con-
cluso Barca, significa tagliare 
netto con tutte le formule del 
passato e creare le condizioni 
per cui il Pci possa parteci-
pare alia assunzione delle 
scelte generah. alia defmizio-
ne ed attuazione di un pro 
gramma di legislatura. 

Da parte sua. l'ex presiden
te del consiglio. Colombo, ha 
parlato di « nuovo trattamen-
to fiscale > delle azioni e del
la isiituzione di * un organo di 
controllo pubblico suile gestio-
m delle societa aventi titoli 
quotali in bon-a s. Per Gio
litti invece « I'aumento dei mi
nimi di pensione c essenziale 
per la espansione dei consu-
mi privati * e per un rilancio 
immediato dcll'economia. In 
questo contesto egli ha anche 
ventilato la possibility di ri-
correre alia fiscalizzazione de-
gli oneri sociali ribadendo pe-
ro che « una politica di espan
sione duratura ha come suo 
centro la manovra degh inve
stimenti pubblici >. 

Alia domanda sugli schiera 
menti Colombo ha risposto con 
una polemica verso gh atteg-
giamenti sociahsti nei passati 
governi e con la genenca af 
fermazione che la DC c vuole 
rinnovare una politica di col-
laborazione e di solidarieta 
democratica >. 

Per Giolitti. invece, < la in-
differenza della DC (o alme-
no di alcuni suoi esponenti 
molto autorevoli — e il riferi
mento c a Fanfani —) alle 
scelte di alleanze autorizza a 
pensare che quello che in 
realta interessa i democristia-
ni sia unicamente la conserva-
7i*one del potere per il potere*. 

Comunque. ha ribadito Gio
litti, i socialisti non accette-
ranno nessun governo che per 
la sua composizione e per il 
Mo programma non riia ga-

ranzie di volere sul serio e di 
saper realizzare le riforme. 

Tanassi ha parlato esplicita-
mente di partecipazione libe 
rale alia maggioranza di go
verno; La Malfa ha chiesto al 
Pli di precisare la sua posizio-
ne sui problemi delle riforme 
e della programmazione. con-
siderandolo quindi un valido 
interlocutore mentre Malagodi 
ha sostenuto. senza ombra di 
ironia, che « nessuna politica 
di riscossa democratica potra 
essere fatta senza i liberal!». 

E' appena il caso di sottoli-
neare la sostanziale identita ! 
di vedute tra Tanassi e Mala
godi sulle misure per una ra-
pida ripresa dell'economia: ri-
portare la « serenitfi nelle fab 
briche ». garantire « sicurez
za » agli operatori economici. 
e. innanzitutto. regolamentare 
il diritto di sciopero. La Malfa 
invece e stato esplicito: nien-
te stimoli della domanda di 
beni di consumo. i pensionati 
possono aspet tare. gli impren 
ditori invece no. anzi per loro 
l'esponente del Pri ha chie 
sto una ulteriore riduzione dei 
costi del lavoro, at traverso la 
fiscalizzazione degli oneri so
ciali. 

Due compagni eletti in Piemonte, un operaio 

della FIAT e un tecnico della Rhodiatoce 

Deputati alia Camera 
non lasceranno 

il posto in fabbrica 
A colloquio con Garbi e Tamini - « Applicando lo Sta-
tuto dei lavoratori sara possibile assolvere al mandato 
parlamentare senza abbandonare il luogo di lavoro » 

II compagno Garbi, operaio della F IAT Ferriere a Torino, 
eletto deputato il 7 maggio, fra i suoi compagni di lavoro 

Dal nostro inviato 
TORINO. IS 

« SI, intendo restare in fab
brica, al mio posto dl lavoro, 
perche sono convinto che cio 
mi consentira di svolgere me-
glio le mie funzioni di parla
mentare ». Mario Garbi, qua-
rantaduenne, emigi-ato t renta 
anni fa coi geniton dal Polesi-
ne. da 18 nnni operaio alia Fiat 
Ferriere, eletto deputa to 11 7 
maggio nella lista del PCI per 
la circoscrlzione Torino-Nova-
ra-Vercelli con oltre 25 mlla 
preferenze (e « uscito » terzo, 
dopo i compagni Gian Carlo 
Pajetta e Damico), vuol con-
tlnuare a t imbrare il cartel-
lino come fa da quand'era ra-
gazzo: esat tamente dal 1943, 
l'anno del suo approcclo ini-
ziale con la dura realta del
la fabbrica. La scorsa setti-
mana allorohe ha varcato per 
la prima volta i cancelli del
le Ferriere con il titolo di 
« onorfvole ». i comoaijni di la
voro l'hanno accolto con cal-
da simpatia. grandi manate 
sulle spalle e congratulazioni 
dettate da un compiacimento 
schietto, assolutamente since-

Lo spastico semicieco espulso d a u n a scuola spec ia le 

INIZIATIVA DEL PCI PER SUPERARE 
IL DEI BAMBINI MINORATI 

Una proposta di legge sara presentata al nuovo Parlamento per la creazione di 300 centri specializ-
zati per il recupero e la formazione dei minori handicappati • II ruolo delle Regioni e dei Comuni - La 
funzione svolta dall'Associazione per I'assistenza agli spastici - Indetta una « giornata nazionale » 

Dalla Federazione 

della stampa 

Sollecitate 

misure per 

I'editoria 
Numerose riunioni dei 
giornalisti sulle pro-
poste per il nuovo 

contratto 

La federazione nazionale 
della s tampa italiana chiede-
ra ai presidenti dei due rami 
del Parlamento. subito dopo 
la loro elezione. un urgente 
incontro per sollecitare un 
esame da par te delle camere. 
della situazione dell'informa-
zione in Italia. La decisione 
di compiere questo importan-
te passo e stata presa dalla 
giunta esecutiva del sindacato 
unitario dei giornalisti italia
ni riunita ieri a Roma Se-
condo la giunta della FNSI 
a il progetto di legge per l'edi-
toria. gia presentato al Par
lamento dal ministero Colom
bo alle Camere. se migliorato 
nel dibat t i to parlamentare. 
potra rappresentare un primo 
positivo passo verso una ee-
nerale riforma dell'informa-
zione scri t ta e radioteletra-
smessa ». 

La giunta. dopo aver ascol-
tato una relazione del segre
tario nazionale Ceschia sulla 
situazione sindacale in segui-
to alia disdetta del contratto. 
ha incaricato il dipart imento 
sindacale di formulare una 
serie di indicazioni general; 
per il dibatt i to che si svol-
gera nelle associazioni regio-
nali sulle proposte di nuovo 
contratto di lavoro. 

In numerose associazioni re-
gionali di stampa e in varie 
assemblee di redazione di 
quotidiani e periodici e gia 
iniziata la discussione sulle 
proposte di piattaforma con-
trattuale Nelle assemblee a 
cui hanno partecipato. oltre 
al presidente Falvo e al se-
gre tano i nazionale Ceschia. i 
membn della giuna Curzi. 
Sivio e Piva, i giornalisti si 
stanno pronunciando a favo-
re di una decisa azione sin 
dacaler per un nuovo contrat to 
che garantisca piu liberta e 
piu potere al giornalismo lta-
liano. 

Un positivo giudizio e stato 
daU> dalla giunta esecutiva 
sull'azione rongiunta che 
FNSI. ordine e istituto nazio 
nale di previdenza dei gior
nalisti hanno avvtato per la 
plena applicazione del con
t ra t to di lavoro e il rispctto 
delle norme professionali e 
previdcnziali a favore dl tutti 
coloro che asslcurano una 
prestazlone giornalistica nel
le aziende editorial! e alia 

i RAITV. 

11 caso di Alaurizio iMalfanti. 
il ragazzo di dieci anui che a 
causa di una malattia cerebra-
le bofferta nella • primissima 
infanzia e stato espulso da una 
scuola speciale di La Spezia 
pcrche. oltre che spastico. sof-
fre anche di una minorazione 
della vista, c l'ultimo di una 
lunga catena di episodi che ogni 
giorno. da anni. rieinpiono le 
crunache del gmrnah npropo-
nendo all'upiiuone pubblica e 
alle forze politiche l'uigenz<i di 
una radicale riforma dell'at-
tuale caotiLO. ingiusto e inutil 
mente dispendioso sistema di 
assisten/.a -,,mit,iria e sociale. 

Divcrsita non e disugua 
ghanza: lo dice a chiare let 
tere la CostiUizione in quegli 
articoh che sanciscono eguali 
diritti per tutti i cittadini. senza 
distinzione alcuna. E' ormai an
che scientiricamente dimostrato 
quanto sia errato il vecchio 
concetto di « irrecuperabihta > 
che ancora oggi sorregge I'esi-
stenza di rep.uti ' infantili nei 
mamcomi e ipocntamente vie-
ne ancora invocato per giusti-
ficarr crimmi come quello del
la Paghuca e il pullulare di 
oltre 40 000 istituti ed enti per 
bambini minurati. luoghi che 
nulla hanno da invidiare alle 
piu tetre prigioni 

In un IMI'SC tome tl nostro. 
dove tutti sono pronli a ver-

sare lacrime in nome della 
« mamma » e dei « figli », ogni 
anno nascono circa 30.000 bam
bini handicappati mentali. fi-
sici o sensoriali, vittime quasi 
sempre di gravi insufficienze 
nell'organizzazione sanitaria e 
assistenziale. Le cause della pa 
ralisi cerebrale infantile, in
fatti. avviene o prima della na-
scita a causa di malattie infet-
tive della madre o durante il 
parto per una asfissia momen-
tanea o per incompatibilita san-
guigna o dopo la nascita a se 
guito di malattie infettive pre-
coci. comunque tutte cause che 
una moderna prevenzione pud 
eliminare. cosi come una dia-
gnosi e trattamento riabilita-
tivo precoci possono restituire 
le funzioni cerebrali menomate. 
In mancanza di cio oggi si con-
tano in Italia circa 1 milione 
e mezzo di bambini minorati. 
cui si aggiunge un altro eser-
cito di bambini che non hanno 
subito minorazioni organiche 
ma che sono egualmente eti-
chettati come subnormali per 
disadattamento di natura so-
ciale. Sono. tutti questi. i bam
bini c serie B >. i bambini 
«scomodi >. rifiutati non solo 
dalla scuola normale. ma an
che dalle scuole speciali. men
tre in altri paesi si e da tempo 
rieciso di reinscrire questi 
bambini nelle scuole normali. 

Un caso esemplare 
II caM> di .M<iuri7io Malfanti 

e tipico di cjuesta situazione ita
liana e puo essere ncordato 
per meglio sottohneare i pro
blemi che I'associazione italia
na per I'assistenza agli spastici 
(AIAS) ha posto al centro del
ta « giornata nazionale > indetta 
per domenica prossima. Maurizio 
e stato cacciato dalla scuola 
speciale per subnormali perche 
e cieco. e i ciechi. per legge. 
debbono essere assistiti in isti
tuti appoMti sempre che non 
abbiano gravi malattie come 
quel la di c^e re spastici. 

Cosi. con lo ste^so pretesto 
che questi bambini sono « irre 
cuperabih ». o dtsturbano trop
po. tutti gli istituti. quasi 
sempre rchgiosi. che esistono 
non per curare e assistere ma 
per incassare la rctta del mi
nistero della sanita. Ii rifiutano 
preferendo i cahi meno gravi. 
Per i ptu iolpili. alia fine, non 
e'e che il nco\ero in mani-
comio. 

I centri <n assistenza del-
I'AIAb. pti quanto anch'essi 
privati. sono torse gli unici di 
cut non M pov><t oire maie. an 
che >e costituiscono una fase di 
passaggio verso soluzioni piu 
organiche e corrette. che solo 
una vera riforma potra realiz 
zare. Attraverso questi centn. 
span>i in vane parti del paese. 
circa 6 000 bambini e giovani 
spastici \cngono sottoposti a 
iraltnmcnti nabihtatiM c istrut-
ti in normali classi della scuola 
d'obbhgo; per i piii grandi sono 
stati istituiti corsi di addestra 
mento professional e in alcune 
citta I'associazione ha dato vita 
ad at thita lavorative comuni 
tanc (lalKiraton rlpografici. di 
ceramica. falegnamcrie. e c c ) . 

Purtmppo la nuova legge ap-
provata nel marro del '71 «in 
favore dei minorati e invalid! 

' civili >. pur contenendo alcune 

important! innovazioni (come 
1'obbligo che I'ihtruzione ai 
bambini handicappati avvenga 
nelle «classi normali > salvo 
casi di estrema gravita, e di 
abolirc le « barrierc architetto-
niche > ncgli edifici di nuova 
costruzione) sinora rimastc sul
la carta, con 1'aria di volcr 
assicurare tutti i vantaggi pos-
sibili cerca in realta di strango-
larli. vincolando la correspon 
sione delle rette alia presenza 
dei bambini. E quando i bam 
bini si ammalano o non pos
sono uscire di casa per altre 
ragioni. chi paga il personale? 

II PCI. che ha posto ne! pro
gramma elettorale le riforme 
della sanita e dell'assistenza e 
che in questo quadro ha indi-
cato come piu urgenti i pro
blem] che riguardano la mater-
nita e I infanzia. ha deciso di 
presentare. non appena si aprira 
il nuovo Parlamento. una pro
posta di legge che affronti al 
cum aspetti piu drammatici e 
urgenti del problema dei minori 
handicappati 

Una proposta che. preveden 
do la i«tituzione in tre anni di 
almeno ."MO centri speciahz/ati 
per il recupero e la formazio 
ne dei minori handicappati in 
eta cvolutiva e la modifies de
gli attuali servizi di medicina 
scolastica. affidandone il finan-
ziamento alio Stato. la program 
mazione alle Regioni con possi 
bilita di titilizzazione dei centri 
gia esistcnti e la gestione ai 
Comuni con la partecipazione 
delle famiglie e delle organizza-
zioni sociali e scolastiche ope 
ranti nei quartieri. nermetta di 
fare un primo importante pas 
so verso una soluzione piu ge 
nerale di questo tra piu ango-
sciosi problemi dell'assistenza. 

Concetto Testai 

Con un volo Italturist 

Giunti 
a Mosca 
30 storici 
italiani 

Con un volo speciale del-
I'llaiturist, un gruppo di tren
ta storici italiani e partito 
ieri alia volta dell'Unione So-
vietica per partecipare al 
quinto convegno degli stori
ci italiani e sovietici. II con
vegno che si svolge a Mosca 
ftno al 19 maggio, con I'orqa-
nizzazione tecnica dell'ltaltu-
rist, e patrocinato dalla So
cieta degli storici italiani e 
dall'lstituto di storia dell'ac-
cademia delle scienze del-
I'URSS. 

I temi del convegno, su cia-
scuno dei quali verranno pre-
sentate e discusse una rela
zione italiana e una sovie 
Ilea, sono i seguenti: 

1) « I moti popolarl dall'XI 
al XVI I secolo *: relatore Ita-
Hano Raoul Manselli; 2) « La 
prima guerra mondiale nella 
sforiografla italiana e sovie-
tica >: relatore Paolo Alatri; 
3) 11 rapporti italo-russi dal 
1914 al 1917 >: relatore italia 
no per i rapporti sfatali: Ro-
doifo Mosca e per i rapporti 
politici: Ernesto Ragionieri. 

ro. «Sono venuti a compll-
mentarsi anche certi dirigen-
ti FIAT — ricorda il neo de
putato, sorridento — ma era 
un'al t ra cosa...». 

Nella stessa circoscrlzione e 
stato eletto per il PCI un al
t ro lavoratore, Mario Tamini, 
tecnico della Rhodiatoce. An
che lui continuera a lavorare 
nello stabilimento. 

Mario Uaroi molto popo-
lare fra gli ottomila delle Fer
riere. Si puo magari non con-
dividerne le idee, che sono 
quelle dei comunlsti, ma e 
difficile negare s t ima e rispet-
to a un uomo che per queste 
idee ha sempre pagato — co
me tanti mlli tanti del PCI — 
di persona. Divento comuni-
sta nel 1944 conoscendo i 
compagni della brigata SAP 
«Mario F e u e r o » . cne, neno 
scantinato della vecchia olli-
cina al Mart inet to , dove il ra
gazzo polesano faceva appren-
distato, collaudavano le ann i 
da inviare alle formazioni par-
tigiane di montagna. Licenzia-
to per rappresaglla nel '48 
dalla di t ta Scaglia; licenziato 
nel '50 dalla De Leon; anco
ra dent ro e fuori, da una 
fabbrichetta a un'impresa, e 
poi la FIAT, dove entrb nel 
'54 sfuggendo per un momen-
to, « a forza di cambiaxe ;n-
dirizzo », al controllo dei ser
vizi di spionaggio politico 

I repart i delle Ferriere, Gar
bi li conosce prat icamente 
tutti . Dal Iaminatoio autorna-
tico alia torneria a cilindri, 
ai tubi ai larghi nastr i , il suo 
« curriculum » di siderurgico 
FIAT e per tre quart i una 
storia di trasferimenti con i 
quali la direzione tenta di 
volta In volta di piegarlo. di 
umiliarlo nelle sue capacita 
professionali, di isolarlo dagli 
al tr i lavoratori. Ma i tempi 
cambian) , viene 1'epoca del 
« risveglio operaio », vengono 
il '68, la ripresa sindacale e 
politica neH'impero dell 'auto. 
l 'autunno del '69. Una fase 
che Garbi vive da protagoni-
s ta . Gia eletto nella CI. entra 
a far parte del comitate na
zionale uni tar io di coordtna-
mento per la FIAT e del di-
rettivo del sindacato siderur-
gici; nascono i primi delegati 
e gli operai del repar to retti-
i cne lo eieggono loio rappre 
sentante nel consiglio di fab
brica. Quando le sezioni e gli 
organismi dirigenti della fe
derazione comunista lo indi-
cano come candidate alle ele-
zioni politiche. Mario Garbi 
si dimette da t u t t e le cariche 
sindacali che comportano in
compatibilita 

« Pero ti chiediamo di resta
re nostro delegate, non devi 
lasciare la fabbrica — hanno 
insistito l 'altro giorno gli ope
rai delle Ferriere — perche" 
la tua presenza qui e anco
ra necessaria ». Gross 1 appun-
tamenti bussano alia porta, 
dai problemi di applicazione 
dell 'accordo aziendale d'ago-
s te alia lotta per il rinnovo 
del contra t to nazionale di ca-
tegoria. alia necessaria ripre
sa dell'azione per le riforme. 
Garbi ha risposto di essere 
perfettamente d'accordo, la 
decisione di restare in fabbri
ca era gia ma tu ra t a anche in 
lui ed e s ta ta presa con il 
pieno consenso del part i to. 
« I modi in cui si potra rea
lizzare concretamente quest a 
duplice veste di operaio e de
putato sono ancora da stabi-
lire. Li vedremo anche tenen-
do conto dello S ta tu te dei la
voratori. Credo comunque che 
ci sia la possibilita di assol
vere bene i nompiti di par
lamentare senza rinunciare 
all 'attivita e alia presenza nel
la fabbrica. Cid. fra l 'altro, 
significherebbe creare un col-
legamento t r a la problematl-
ca del mondo del lavoro e il 
momento in cui questi pro
blemi vengono affrontati sul 
piano legislativo. Anche cos). 
mi sembra, si contribuisce a 
costrulre un modo nuovo di 
fare le leggi ». 

C'e qualcos'altro da aggiun-
gere. La notizia dell 'operaio 

che vlene eletto al Parlamen
to e che non lascia la fab
brica ha fatto un certe rumo-
re e c'e chi ha voluto inter-
pretar la come « im gesto» 
propagandistlco. I fatti smen-
tiscono. I deputati che vengo
no dalla fabbrica sono gia 
una tradizione del movimento 
di clas.ce a Torino, e il « t a 
s o » dell'onorevole che resta 
nei reparti di produzione non 
e in realta un caso, ma il lo-
gico punto d'arrivo, oggi, di 
esperienze gia in a t to in altre 
assemblee elettive, la conse-
guenza di scelte che corrl-
spondono a un preciso retro-
terra strategico della lotta di 
classe nel nostro Paese. Gior
gio Lo Turco, consigliere del 
PCI alia Regione Piemonte, 
e operaio della Pirelli di Set-
timo. Uno degli articoli piu 
significativi dello s ta tu to re-
gionale — quello che sunci-
sce la partecipazione dei la
voratori nella gestione degli 
s t rument i di tutela preventi-
va della salute — lo ha pro
poste lui in assemblea, por-
tando i suggerimenti del con
siglio di fabbrica. Sempre al
ia Pirelli lavorano una niez-
za dozzina di operai che sono 
consigner! e assessor! nei Co
muni della « cintura »; e del 
gruppo comunista al munici-
pio di Torino entrarono a far 
parte, nel '70, cinque operai 
(di cui qua t t ro della FIAT) 
e due tecnici. Ora l'« investi-
tura » par lamentare dell'ope-
raio Garbi e del tecnico Ta
mini porta al livello piu alto 
la partecipazione della fab
brica nel lavoro delle assem
blee elettive. 

Mario Tamini, 32 anni, sa
ra t ra i deputat i piii giovani 
della sesta legislatura. E ' pe-
rito chimico al repar to ricer-
che della Rhodiatoce di Ver-
bania (gruppo Montedison), lo 
stabil imento che negli ultimi 
anni ha visto possenti lotte 
operaie e i tentativi piii aspri 
di controffensiva padronale, 
la repressione, i processi, le 
condanne di lavoratori. «La 
candidatura — dice Tamini — 
e s ta ta qualcosa che andava 
al di la della mia persona: i 
lavoratori l 'hanno considerata 
un riconoscimento collettivo 
ai protagonist! delle lot te». 
Al repar to ricerche sono una 
ot tant ina, meta operai, l 'altra 
meta impiegati tecnici, lau-
reati o diplomati. Un repar
to molto compatto. dove an
che gli impiegati hanno sem
pre scioperato al 100 per cen
to. gli iscritti al PCI sono 
25. «A contat to dire t to con 
gli operai, anche nell'impie-
gato si verifica rapidamente 
una presa di coscienza della 
sua condizione di sfruttato. 
Dove questo rapporto diretto. 
fisico. non e possibile. toc:a 
all'iniziativa operaia. all'azio-
ne del part i to di rendere evi-
dente la comunanza degli in-
teressi » L'elezione di un tec
nico comunista al Parlamento 
della Repubblica, coi votl de
gli operai. e una testimonian-
za non formale deir impegno 
e della capacita della classe 
operaia di farsi portatrice di 
esigenze che non sono soltan-
to sue. 

Dopo la presentazione della 
lista circoscrizionale del PCI, 
e'era s ta ta una corsa di qua
si tutt i gli altri partiti a incet-
tare operai in produzione di-
sposti ad accettare la candi
da tura alia Camera, a A par
te i gruppuscoli, che hanno 
pagato il loro anticomunismo 
e il delirio parolaio da cui 
sono afflitti, e 'erano dei parti
ti che." volendolo. avrebbero 
potuto inviare degli operai al
ia Camera. La DC. per esem-
pio. Ma se n'e ben guardata, 
ha utilizzato quelle candida
ture in chlave s t rumentale , a 
copertura della gara tra i soli-
ti gruppi di potere e t ra I 
leaders delle correnti . Dovre-
mo ricordare anche questo 
agli operai che si sono lascia-
ti frastornare dalla propagan
da democristiana ». 

Pier Giorgio Betti 

Lettere— 
all9 Unitec 

ALLA CAMERA ED AL SENATO 

PIU DONNE ELETTE DALLA SINISTRA 
Sedici deputate comuniste e tre senatrici della sini
stra unita — Solo dieci le parlamentari della DC 

I risultati eletterali hanno 
confermato che il PCI e 1'uni-
co tra i grandi parti t i ita
liani ad avere un collegamen-
to organico e permanente con 
le masse femminili. Questo 
collegamento e s t a te infatti ri
badito non solo al momento 
della presentazione delle can
didature. ma anche al momen
to delle elezioni, quando di-
ciannove donne (due in piu 
della precedents consultazione 
elettorale). sono risultate elet-
te nelle liste comuniste e del
la sinistra unita. sedici alia 
Camera e t re al Senate. 

Tra le elette vi sono le due 
dirigenti che fanno parte del
la direzione del PCI. la com 
pagna Adriana Seroni. respon-
sabile della commissione fem-
minile e la compagna Nilde 
Jotti , nonche compagne che 
sono la espressione del movi
mento di lotla e di emanci-
pazione femminile di questi 
anni. 

Esse provengono da eipe-

rienze di direzione sindaca
le. dei movimenti di massa, 
giovani dirigenti di parti te. 
oppure sono compagne il cui 
nome ha costituito una fecon-
da saldatura t ra vecchie e 
nuove esperienze di battaglia 
di emancipazione e di rinno-
vamento democratico. 

Le compagne elette sono le 
seguenti: Carmen Casapien. 
Cecilia Cniovini, Agostina Pel-
legatta. Renata Talassi. Adria
na Lodl. Giulietta Fibbi. Nil
de Iotti . Adriana Seroni. Car-
la Capponi (che a Roma e rl-
sultata eletta appena dopo il 
capolista, il compagno Ber-
linguer). Anna Maria Ciai. 
Eirene Sbrizlolo, una indipen-
dente di sinistra eletta nella 
lista napoletana. Grazia Riga, 
Giuseppa Mendola, Dolores 
Abblati. Maruzza Astelfi, Lu-
ciana Sgarbi; al Senate sono 
state elette le due compagne 
comuniste Valeria Bonazzola 
e Carmen Zanti e Tulli« Ca-

rettoni del gruppo della Sini
stra indipendente. 
' Significativi i risultati elette 
rali per le donne presenti nel
le altre liste: la DC ha elet 
to solo dieci donne. confer-
mando con queste dato la cri
si di credibilita verso le mas
se femminili. II PSI ha elet 
to una sola donna. Nessuna 
donna e stata elc'X* nelle li
s te del Movimento sociale che 
pure aveva tenta te una volga-
re strumentalizzazlone dema-
gogica verso certi strati fem
minili con il fare leva sui sen 
t imenti di preoccupazlone. di 
malcontento. di disaglo della 
gran parte delle donne italia-
ne. Ma questa oporazione non 
gli e riuscita. 

II parti to realmente legato 
alle donne. realmente espres
sione delle esigenze e dei gra
vi problemi delle masse fem
minili italiane si e conferma
to cosi, anche in questa com-
pctizione elettorale, 11 nostro 
parti to. 

A bordo 
dcll'« Augustus » 
ha vinto il PCI 
Carl compagni, 

sono tl figho dl un navigan-
te costrctto, dalla cattiva po-
Ittica del varl governi, a ven-
dere la sua vita per quattro 
soldi, facendo un mesttcre da 
lui non scelto. Mio padre di
ce sempre che ormai non si 
sente piii nemmeno cittadino 
italiano in quanto, da moltis-
simi anni a questa parte, non 
ha piii potuto esercitare il 
suo diritto di voto. Quest'an-
no perb a bordo della sua 
nave, l'« Augu jtus », il 7 viag-
gto i martttimi hanno tenu-
to regolari elezioni ~ anche 
se non valide ai fini legali — 
per manifestare in questo mo
do la loro esigenza di esse
re partecipi delle scelte po
litiche del Paese. Si e fatto 
cosi capire da che parte stan
no i marittlmi, forse la cate-
goria piii dimenticata e mal-
trattata d'ltalia. 

Ecco i risultati, appena 
gluvtimi per lettera: votantl 
424. PCI 132 voti (31,1 per 
cento), PSIUP 16 (3,7), PSI 
89 (20,7), DC 94 (23,1), PSDI 
24 (5,6), MSI 29 (6.8); poi 
seguono il PRI con 18 voti, il 
PLI con 8, Stella Rossa con 
3, il Manifesto con 2. Inuti
le commentare questo rhul-
tato perche mi sembra che 
parli da se, col grande suc-
cesso del PCI e dello schie-
ramento di sinistra. Spero che 
esso sia di stimolo verso tut
ti i navigantl e coloro che 
del naviganti si occupano. 

Prego dl non mettere tl mio 
nome per evltare che possa 
essere identificato mio padre 
nel microcosmo della nave. 
Fraternl saluti. 

LETTERA FIRMATA 
(Genova) 

Grazie alia DC, 
i giovani poliziotti 
votano per i fas«:isti 
Caro direttore, 

bene ha fatto il giornale a 
pubblicare la lettera (11 mag
gio) in cui si segnalava che 
nella caserma « Annarumma » 
del 3" Celere, 37 voti sono an-
dati al PCI (per I'esattezza, i 
voti comunisti sono 36). Que
sto dato conferma, sia pure 
in modeste proporzionl, che 
la protesta manifestata In una 
precedente lettera di poliziot
ti dl quella caserma, pubblt-
cata da l*Unita, si e poi tra-
sformata in un concreto voto. 
Ma ml pare che II discorso 
debba essere maggiormente 
approfondito, e per farlo par
to da un altro dato, quello 
del voto del poliziotti della ca
serma <c S. Ambrogto », sem
pre dl Mllano. Qui il PCI ha 
ottenuto appena 18 voti, 6 i so
cialisti, 87 i democristiani e 
154 il MSI. In grande mag
gioranza, quindi, gli agentl dl 
P.S. hanno votato fasclsta. 

Se questo rlsultato rispec-
chia le sia pur momentanee 
convlnzlonl del poliziotti (si 
tratta dl giovani costrettl ad 
arruolarsi nella polizia per 
cercare un'alternctiva all'emi-
grazlone), come rlescono a 
spiegarsi i varl mlnlstri degli 
Internl il fatto che questi ra-
gazzi quando giungono in ca
serma dlventano fascistl7 II 
segretario della DC Forlanl di
ce di voter combattere it fa-
scismo: ma come pub fcrlo 
con poliziotti fascistl? Come 
possono forze dl P.S. fasclste, 
rispettare e far rtspettare la 
Costiluzione della Repubblica 
uscita dalla Resistenza che ha 
sconfllto 11 fasclsmo7 

St spiega fin troppo bene, 
alia luce di queste consldera-
zlonl e di questi datl, I'acca-
nlmento e la violenza che la 
polizia dispwga quando, chia-
mala al servizio d'ordine, si 
scaglia sul lavoratori in lotta 
e contro le loro mantfestazto-
nl. Ecco perche dobblamo rt-
proporcl dl condurre a tutti 
i livelll un'azlone decisa per
che la democrazia entrl cf-
fettlvamente nelle cascrtne cd 
in tutte le istituzioni dello 
Stato. 

F. TADINI 
(Milano) 

Le responsabilita 
del camionista 
Egregio direttore, 

il 4 dicembre scorso, QUI-
dando il camion, durante tl 
mio lavoro. i:o investito ad 
un incrocio un motociclista 
che ml c venuto improvvlsa-
mente contro. L'mcidente e 
stato pur troppo mortate. II 
camion t stato sottoposto a 
scquestro per 35 giorni e la 
patcnte mi c s'aia ntirala 
dopo quarantc giorni. 

Con la presente non toglio 
dtscolparml. ma ritengo do-
teroso sottolinearc la situa
zione in cui noi camlon'isti 
vemamo a trovarci. Noi dob-
biamo guardare da tutte le 
parti e se accade qualcosa il 
torto e sempre nostro per
che guldlamo mezzi piu gran
di. Perche una medeslma dl-
sciplina non deve essere ap-
pltcata anche net confrontl dl 
coloro che hanno r guldano 
i mezzl piu piccoli? 

Molgrado la responsabilita 
che cl vicne attribuila non 
abbiamo nessuna facilitazio-
ne. Paghuimo 11 dbppio per 
quanto riqvartia Vassicurazio-
ne. paghiamo le tasse di ctr-
colazione anche per quelle 
gtornate festire in cui i mez
zi pesnnti non girano. Quin
di, certo di interpretare la 
tolonta di tanti miei colle-
ghi di lavoro, ritengo che il 
governo debba tutelare me
glio i camionlxti, ricono$cert> 
done la funzione c la respon-
sabilila. Tutti hanno diritto 
di glrare per la strada, ma 
non ct st dere accanire con
tro chi, come mc, da ben 40 
anni gvlda un automczzo pe-
sanle. 

Grazie dell'ospltallta. 

E. SBARZAGLIA CAME1 
(Imola • Bologna) 

L'obiettore di 
coscienza e finito 
nel carcere 
di Pescbiera 
Alia redazione de l'Unita. 

Destdero presentarvt il caso 
di Alberto Cardtn, studente 
catlohco di 23 anni, residen-
te nel Comune di S. Gtustina 
tn Colle (Padova). II Gardin 
da parecchio tempo svolgeva 
attivlta nel gruppo «non vio-
lento» dl Camposampiero. 
Nel dicembre 1970 e stato de-
iiunctato pei apologia dl rea-
to ed istigazione a delinquere 
assteme ad altri sel giovani 
a seguito di un ciclosttlato, 
dtfjuso dal gruppo, contenen-
te proposte di riflessione sul 
problema dell'obiezione di co
scienza e sulla funzione del-
I'esercito. 

II 19 febbrato scorso a Ro
ma ha sottoscritto pubblica-
mente assleme ad altri otto 
giovani una dichiarazione col-
lettiva di obiezione di coscien
za. Pertanto, tenace assertore 
della strategla della non vio
lenza, il 28 febbraio 1972, gior
no in cui avrebbe dovutopre-
sentarsl al Distretto militars 
di Roma per «avviamento ar-
ml», si e recato a Brian (Ve-
nezla) « per impegnarsi volon-
tariamente e gratuitamente 
nell'assistenza scolastica ai fi
gli dei contadini e degli ope
rai di quella zona depressa 
del Veneto ». 

La scelta e stata motivata 
dal Gardin con una lettera, 
inviata alle varie autorita, in 
cui si dichlara oblettore dl 
coscienza « fermamente inten-
zionato a servire la societa, 
nel modo migliore e nei suoi 
reah bisogni con un servizio 
civile sostitutivo al servizio 
militare ». 

II 27 aprile scorso e stato 
arrestato dal carabtnterl dl E-
raclea (Venezia) e portato al 
carcere militare di Peschiera. 
Ora il Gardin vend proces-
sato (da giudici mllitarl) e 
verra Inevitabilmente condan-
nato «tn nome del popolo Ita
liano » a varl mest di carce
re militare. 

E' una enorme ingiusttzia. 
Ml auguro che i vostrl nuovi 
gruppi parlamentari st tmpe-
gnino per giungere al piii pre
sto all'approvazlone di un 
provvedimento legislativo che 
riconosca Vobiezione dl co
scienza, e Istltulsca un servi
zio civile sostitutivo di quello 
militare. 

Distinti e cordlall saluti. 
CRISTINA FRANCESCON 

(Padova) 

Kiiigraziaino 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che ci scrivo-
no, e i 'cui scritti non vengo
no pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale 
terra conto sia dei loro sug
gerimenti sia delle osserva-
zioni critiche. Oggi ringrazia-
mo: 

Guido MARSILLI, Bottn-
ghe; D. CONTI, Campi Bi-
senzio («Sono andato a Ft-
renze con mia moglie e it 
bambino ed tn piazza della 
Signoria e'era un comizio tn 
cui parlava un dirigente del 
cosiddetto partito comunista 
marxista-leninista. Mi sono 
traltenuto una buona mezza 
ora ad ascoltare, ma non ho 
mal senttto una sola parola 
contro la DC e I suoi amlci; 
il focoso oratore attaccava so
lo tl PCI. St vede che voleva 
fare un regalo alia DC e ro-
sicchiare qualche voto a not, 
ma gli e andata proprio ma
le! a); Una pensionata telefo-
nica, Torino; Un vecchio com
pagno, Roma (a Sarebbe inte-
ressante che l'Unita compilas-
se una precisa biografia del 
petroliere Atlilio Monti, per 
conoscere il modo con cui 
ha fatto. in breve lasso dl 
tempo, una cosi grande for-
tuna. Servirebbe anche a chia-
rire certe picghc nascoste del
la odierna politica italiana v); 
G. Battista REGGIO. Belve-
glio («Noi dobblamo batter-
cl senza alcuna esitazionc con
tro il progetto delta DC chit 
vuole dare favolosi aumentl 
ai superburocratl x). 

L'assemblea dei cittadini di 
Rosia - Siena (a Chiediamo al 
governo italiano di dissoctar-
sl dai legamt mtlltari che hm 
con Vlmperialismo amcricano, 
e dl prendcre posizione di 
condanna nei confrontl di Ni
xon che ha bloccato t porti 
del Vietnam del Nordn); An-
gelo LONIGONI. Milano; Ni
no MARCHI, Ponte S. Pietro 
(« La nostra gioia per il suc-
cesso del PCI c amareggtata 
dal fatto che troppa gente 
sembra dtsposta ad affidare 
le sortl del Paese ad un par
tito che trae le origini da 
uno sciagurato passato dl in-
famie e distruzione); Dome-
nico DI GIORGIO. Catanza-
ro; Giovanni FREZZA, Tori
no; Andrea VTTTORIO, Aosta; 
Una ragazza di 21 anni che 
per la prima volta ha votato 
PCI. Torino; Corrado COR-
REGGIANI. Roma (a nome 
di un gruppo di invalidi di 
guerra critica il governo <r che 
quest anno ci ha negato le cu
re idropimchc gratuite soste-
nendo che non ci sono i ton-
di, mentre sappiamo che f 
fondi vengono sperperatt in 
mllle modi. La responsabihth 
grava anche sui dirigenti na-
zionali dell'ONIG che non so
no statl capacl dl farsi sen-
tire »>; Arturo PERNA. Mila
no (m Dopo Vucctslone del gio-
rane Serantini. tl nostro par
tito deve interrentrc dectsa-
mente per far cessare lo scon-
do della poltzia usota in ma-
nlera irresponsabile in occa-
slonc dl manifestazioni politi
che »). 

Scrivrte lettere brrvi. tndicanrts 
ran rhi i irai nome. cognome r 
Indirino. Chi drsidera che In calce 
non rompaia il proprio nome. re 
lo ptrcM. I* lettere non Annate. 
n delate, o con firma illenihile. 
o ehe rerano la vola indication? 
« I'n irruppo di ... • non ten to* 
puhblirate. 
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