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IL GOVERNO APPOGGIA 
L'INTERVENTO ANTISCIOPERO 

I 

II secondo giorno di sciopero del me
dic! mutudlisti e trascorso senza che il 
governo abbia preso ' alcuna inizialiva 
per dare uno sbocco alia vertenza. La 

. iniziativa deila COIL, prima, e quella 
dello Etesso ministro della Sanita dopo. 
non ha indotto i responsabill della poll-
tica a rivedere le loro posizioni. Unico 
provvedimento che viene segnalato, I'in-
vio di medici militari nelle sezioni 1NAM 
di Roma, odioso provvedimento antiscio-
pero che - indipendentemente dagli ef-
fetti - ha ginstamonte inHitfnato i medici 
in sciopero. Al ministro Bosco perd que-
sta misura e apparsa assolutamente «le-
cita e normale». Parlando brevemente 
alia Camera leri sera, egli ha detto in 
proposito che «la presenza di medici 
militari all'INAM non rappresenta una 

misura antisciopero: si tratta solo di 
una misura precauzionale >. 

L'astensione. intanlo, prosegue presso-
che compatta. L'INAM. da parte sua. 
ha emesso un comunicato per dire che 
1' assistenza indiretta funziona: lnfatti, 
quando I'assistito si trova in stato di 
necessita. comincia col pagare di tasca 
propria la visita e poi deve chiedere un 
faticoso rimborso che' viene effettuato 
secondo le tatelle degli ordlnt provin
cial! del medici. cioe a un livello gene-
ralmente piu basso di quello a cui sono 
normalmente pagato le prestazioni del 
liberi professionisti. 

La mancanza di iniziativa del governo 
nei problem! previdenziali ha. oltre a 
quest! efTettl direttamente negativi sui 
lavoratori, quello ancor piu grave di 

esasperare 1 medici fornendo facile esca 
alia politics demagogies del dlrigenti 
nazionali della Federazione degli ordini 
del medicL Partendo dal mancato rin-
novo della convenzione, lnfatti. sono tor-
nati in auge attacchi contro il progetto 
di riforma sanitaria e richieste assurde 
di € garanzie » a un tipo di «libera pro-
fessione» che copre molte speculazioni 
inaccettabili per un orientamento sociale 
che parte dal presupposto di voler ga-
rantire uguale acce^so al servizi sanitari 
per tutti 1 cittadinl. 

Il governo non potra sfuggire alle sue 
responsabilita impegnato come e stato 
a rispondere alia interrogazione presen-
tata da un gruppo di deputati comumsti. 

Convegno del PCI a Brindisi 

Mont-Edison: 
nazionalizzare 

il settore 
Dal nostro corrisoonrlenle 

BRINDISI, 22 
Quelle pocke centinaia di azio-

nisti della societd Montecatini 
ed Edison che in questi giorni. 
dopo I'aulorizzazione ricevuta 
dal governo Mora, si sono rtu-
nitt per convalidare la fustone 
dei due gruppi presentandola 
come un avvenimento di loro 
escluswa competenza. hanno lot
to male i conti. La situazione e 
invece matura per intensificare. 
partendo dalle lotte operate, la 
azione delle masse popolart e 
dei celt produttwi nonche delle 
stesse iorze poUUche democra 
tiche al fine di potenztare non 
solo Viniziativa pubblica nel 
settore chimico ma per giunge-
re anche, attraverso una serie 
di interventi e di controlli demo-
cratici. alia nazionalizzazione 
dell'intero settore garantendo 
cosl la realizzazione di una ef-
fettiva ed organica programma-
zione economica e facendo sal-
tare gli obiettivi delle grosse 
concentrazioni monopplis tiche: 
questa la chiara e decisa rispo
sta che viene dai lavori del-
Vtattivo* prouinciale del nostro 
Partito svoltosi domenica nella 
sola del Desiri di Brindisi, di 
una cittd che attraverso le espe-
rienze dell'impianto petrolchimi-
co vive gid il clima della fusto
ne Mont-Edison e ha quindi 
tutte le carte in regola per tn-
tervenire direttamente in questa 
«operazione tra dinosaurt» co
me e stato detto nel dtbatltto. 

Al convegno erano presenli, ol
tre al compagno Leo Canullo del
la Commissione Centrale Lavoro 
di massa che ha tratto le con
clusions dirigenti smdacali e poll 
tici del nostro partilo. esponenti 
della corrente lombardiana del 
PSl e dirigenti del PSIUP. 

La fusione Montecatini Edison 
come i risultato dalla relatione 
del compagno Zullino e dal di-
battito. e un grave alto che ac-
cresce smisuratamente il potere 
dei monopoli sull'intero paese 
mettendo in forse qualsiasi svi-
luppo pTogtammato della nostra 
economia DalVagricollura alia 
industria lessile. dalla edilizia 
alle Industrie collegate. aU'arre-
damenlo. alle ceramiche. alia in
dustria metalmeccanica, lo tin 
luppo tecnologtco della chtmica 
investe tutti i settori economici. 
diventa Velemento essenziale del 
loro sviluppo. Chi ha in mono la 
industria chimica oggi e m gra-
do di orientare in modo deter mi 
nante tutta Veconomia. Con la 

F rogettata fusione. e in virtu del-
appltcazione delta legge 170 che 

prevede agevolazioni fiscali per le 
fusiani purchi le fusioni stesse 
non favoriscano la formazione di 
complessi monopolisttci. e in 
mancanza della legge antitrust. 
la Monfecalini e In Edison riesco-
no a realizzare una esenzione fi-
scale di 55 miliardi. qvantt ne 
sarebbero sufficient per costrutre 
una rete di irrigazione lungo la 
fascia colonica da Toronto a 
Lecce. 

L'tmpianto di Crindisi. essendo 
la Montecatini partita alio aba-
raglio. i nuscito meno del pre-
visto e cid ha portato atl'allonta-
namenlo dell'tngegner GiuJtiniani 
e alia cessione a metd alio Shell 
degli stabtlimenti di Bnndisi e 
Ferrara. Ora. con la fusione. sa
rd la Montedison a stabtlire i 
prezzi dei prodotti. La test secon
do cui il supercolosso operera dei 
risparmi a favcre dello snlup-
po generole crolla propria qui o 
Brindisi dove, in conseguenza 
della fusione Montecatmi-Shell si 
sono avuti un ridimensionamevto 
dealt tmpianfi e un blocco degli in-
vestimenti. La Montecatini aveva 

~ in programma nella nostra cittd 
la coslmzione di un nuovo repar-
to per #0 miliardi; con Ventrata 
in catnpo della Shell talc program 
ma e scomparso, con queste con-
segvenze: miliardi di larori in 
meno per gli impianti. miliardi 
di spesa pubUica in meno per 
le opere infraslrutturali; quin
di migliaia di operai, special-
mente edili. senza lavoro che 
hanno dovvto emigrare o ritorna-
re ai lacor: sgrtcoii. 

Con questa abbondanza di ma-
no d'opera in agricoltura i sal 
tato fl contralto che i hraccianti 
avevano strappato con la lotto 
agli agrari lo scorsa anno. Con-
temporaneamenle 700 operai ed 
impiegatt chimici sono stati sptnti 
al licenziamento per I'tntoliera-
bile clima anfidemocratico in-
staurato in fabbnea. 

Cosa ci xt pud aspettare quindi 
dalla fusione Montecatini Edison 
%e non un aggrjvamento di que
sta situazione? Mn i laroratori. 
come ha dimostrato il dibaltito. 
non sono disposti od • accettare 
tale prospettiva: cresce quindi 
la tensione operaia all'interno del
ta Jabbrica; • cresce — come Ha 
affirmato il compaano professor 
Patrono della corrente lombar

diana del PSl intervenendo nel 
dibattito — I'esigenza espresso 
dalla pubblica opinione di atun-
gere alia nazionalizzazione della 
produzione farmaceutica quale 
primo passo verso la nazionaliz-
zaziove del settore chimico*. 

Ed 0 con questo impegno dt 
lotta. e contemporaneamente di 
alternative, che Vattivo del no 
stro partito ha inteso concludere 
i suoi lavori 

Eugenio Sarli 

Convegno dell'UDI a Biella 

Espandere 
Voccupazione 

femminile 
Dal nostro invialo 

BIELLA. 22. 
II convegno interprovinciale 

delle lavoratricl tessill e dell'ab-
bigliamento. svoltosi domenica a 
Candelo per iniziativa dell'UDI. 
segna praticamente I'inizio di una 
grande campagna che si porra 
come obiettivo il pien odiritto 
della donna italiana ad un lavoro 
stabile e qualiflcato. Diciamolo 
subito: quello delloccupazione 
femminile &, nel nostro Paese. 

r 
II congresso UIL 

Non passa a 

Milano il «sindacato 

socialista» 

I 
I 
I 
I 

I 
II V Congresso provinciate re im aindacato come Btru- | 

della UIL di Milano — dtta menio per far progredire le 
dalle ancor forti tradizioni 
sorialdemocratiche, a culls di 

condizioni dei lavoratori o le I 
8tratture della gocielri, ab-
bandonando la strada vec- I 
chia (snfcgprila dalla UIL • ' 
n.d.r.) di an collcgamento i 
snhordinato Ira sindacalo e | 
panito. sindacato e sorieta. . 
•indaralo e «t piano ». Fsiste I 
On nesso Iogico, ha aggiunto 

I l'imprgno per nn*« altemaliva Di Pol. tra la pratira dcll'uni- I 

simlarale n omngenea. a liv^l- ta d'azione e i problemi di ' 
I l o politico, alia unifirazinne 

socialism. Da Milano doveva 

Intte le lotte socialistr • come 
I'ha definite il segretario ge-

I
nrralr della lifL Vigliunesi -
doveva tegnare. come e sta
to detto. a Pimpegno per tntti 

I i snrialisti per I'inizio di ana 
• grande formazione sindaralen. 

part ire. insomma, nel corso 
I dei lavori rongressaali iniziati 
* venerdi sera e conrlnsi dome-

I nica, il rilancio del «i sinda
cato sorialista o. Qaesto non 

I ha potato swenire. Vigliane-
si. nel disrnrso conclnsivo, e 

. stato costrelto a fare per ora 
I marcia indielro: stiamo at-

I
tenti, ha dello. il problema 
sindarale non deve certo osta-

Icolare il proccsso di onifi-
caztone snrialista. Comincia-
mo con Fnnila politics — 

I questa in sintesi la test del 
segretario della UIL — e 

I manleniamo il nostro impe
gno, per il faturo, suU'anita 

Isindacaie degli aderrnti al 
PSl e al PSOI. senza precise 

Iprefigurazioni. Intonto. la UIL 
rcspinge (e naturaln-.ente Vi-

Igiianesi rifiiua di considera
te Is posizione di Vanni e 
dt Simoncini). I'ipolesi del 

I sindarato nnico che riooisca 
tulti i lavoratori senza discri-

Iminazinni: la UIL e, semmai. 
per an processo anitario «a 

Ifr l te» che inizi dal sindaca
to dei snrialisti; comnnque, 
per Viglianesi, la L'll. non si 

I fa illnsioni. non crede rra-
I lirzahile. nemmeno nel fatn-

ro. sulla base di nn gindizin 
I di comodo su romnnisti e cat 

piu larga prospettiva e it su- I 
peramento quindi dpJPanita I 
d'azione: certo, ha detto an- • 
cora il dirigente sindacale so- I 
cialista. acconsentendo a cer-
ti quesiti del segretario drlla | 
UIL Pololtt. esistono dei pro- t 
blemi di n garanzie n da sta- | 
bilire prims. nelPalternanza ( 
delle correnti alPintemo del- I 
l'organizzazione nnilaria. A 
conclnsinne Di Pol ha deli- I 
neato. in forme anrora In- I 
terrngative, la possihilita di i 
ana nnica organizzazione in | 
cut aderiscano. arcanto nlle . 
altre forze. tutti i sorialiMi I 
che osgi aderiscono oltre rhe 
alls CCIT. e alia UIL anche I 
alia CISL- I 

AI Congresso della UIL, I 
Ira le voci del PSl, e'era sta- | 
ta anrh^ quella di Giovanni . 
Moses, segretario generale | 
della CCII-. che aveva invialo 
nna lettera nella quale tra I 
I'altro si diceva: * per quel • 
che e nella tradizione sinda- I 
cale dei lavoratori mi1anesi~ I 
ne deriva anche si vnstrn con- • 
grrsso il compito di alienor- | 
mente approfondire a avilun-
pare il voslro prezioso con- I 
trihnto al processo di nnita ». 

La risposta « preziosa * non I 
e vennta: e venuts ons trita I 
rimaMicatnra di Inoxhi comn- • 
ni contro il mondo ratlolico | 
visto ancora nell'angolo vi-

dt comodo su comnntslt e cat- . , „ __u:_ «- I 
. .. . • r -t_ J: sualc delle parrorrnte — co- I 
loI,n on» sbocco finale d, P Vig1i.„csl _ e > 
« units nrgantcs ». 

Intanlo. nero. I.i «costi I tarnte sindacale * l*SI-PSDL 
proposta nel cor*o del eon-

Igresso non si fara. Non sono 
stati i 120 delegatt a rcspin-
gere Is proposta. Sono stati i 

Isindaca1i«ti socialisli che han
no preso la parol* durante il 

(Congresso. e slats la realta 
slessa del Paese fatta di lotte 

I e dihattiti tmitari che hanno 
condizionalo Viglianesi e qoci 
dirigenti della UIL che ripro-

I pongono il sindacato come 
• cinshia di trasmissionc. 

del mondo romonista viMo I 
con le batlute del Rorgne^e. I 
Una risposta pnrsmente sris- • 
sionists estranes al mondo | 
modemo. estranes alia ere-
scenic antonnmia del mondo I 
sindacale con on sinsolare ri-
tomo alia e cinghia di tra- I 
smissione n. ormai superats 1 
dal movimento operaio. eon • 
valatarioni formulate pnra- | 
mente «n ipoteri egemonirhe . 
(no all'nnili con la CISL per- | 
chr comandcrebbero i catto-
liri. no all'miila con la COIL | 

I II socialista Di Pol, pren- perchr comanderebbero i co-
I dendo Is parola dopo la rela- mnnisti). ^̂  ^ I 

I zione del segretario provin- I-s voce pin concrcta e pin 

ciale Polntti che avevs gio- avanzata - ststa. in definitivs, I 
csto tutte le sue csrte sol- quells del sindaco di Mils- I 

I Toperszione scissionists a li- no Rurslossi che ha toccsto • 
' vello sindacale. hs osservsto on grosso problems (quello | 

I come esisteno punti di co- enunciato alia reeente tarols 

rr.ane acenrdo tra i socialist rotonds rnmana da Trentin), I 
• che operano nelle diverse or- cioe quello dells necessits per 

I 
ganizzstioni sindacali (ma 
non esistono, altresi punti di 
accordo frs le 3 eentrali sin
dacali? - n.dj-,). 

li problema deirnnita sin
dacale, hs detto Di Pol. deve 
partire dalla necessity di cres-

il sindacato di sssamere nn I 
sun ruolo sis si tsvolo dells I 
progrsmmazione sia nella fab- i 
brirs. nrlls necesssris azione | 
rivendicslivs. . 

Bruno Ugolini • 

un problema tult'altro che risot
to. nonostante le dichiarazioni di 
prlncipio e gli impegni di cui si 
e spesso prodighi in alto loco. 

I dati concreti offerti dalla 
relazione della segreterla dell'UDI 
biellese. Vittoria Borgis, e quel-
li scaturiti dal dibattito (al quale 
hanno notevolmente contritviito 
le delegazioru di Torino, di Ales
sandria. Prato e degli altri gran-
di centn tessili italiani) costitui 
scono le inee di un quadro de-
cisamente allarmante Nel setto 
re tessile. roccupazione femmint 
le e scesa da 2K1.315 unita nel 
primo semestre del '63 a 255.3H 
unita nel 1965. e I'incidenza del-
I'occupazione femminile sui tota'.e 
degli addetti e passata dai 70.5 
per cento ne! *5̂  al 66.17 per 
cento nel 1965. Queste clfre. che 
coinddono con il periodo piu acu
te della c congiuntura ». mettooo 
a nudo la precarieta e rinstabi-
lita dell'occupazlone femminile in 
Italia e rivelano come la nostra 
society tenda a ricorrere al la
voro della donna solo nei roomen-
ti di € eccezionale bisogno >. pron-
ta a disfarsene non appena le 
alterne vloende • economiche lo 
facciano apparire « non todispeo-
sabile>. Oggi lnfatti. mentre 1 
motivi che avevano dato origine 
alia flessione dell'occupazlone 
sembrerebbero in via di supera-
mento. non si segnala alcuna in-
versione di tendenza. Al contra-
rio. gli indlci che si riferiscono 
alle donne impiegate nel settore 
tessile continuano a cadere, e la 
c ristrutturazione » capitalistica 
del complessi lanieri e dell'abbi-
gliamento. fondata sulla ricerca 
della < competitivita internazio-
nale ». procede come un fenome-
no i cui prez2i ricadono princi-
palmente sulla donna, ancora umi-
liata. relegata in secondo piano 
nella valutazione del suo lavoro 
e del suo apporto alio sviluppo 
economico e civile. I fatti. come 
sempre. sono assai eloquent!: 197 
licenziamenti al Burattl di Chia-
vazza. 200 operaie in meno in 
due armi alia Wild di Novara. 
le riassunzioni nei CVS della pro-
vincia di Torino condizionate ad 
un'awilente dequaliflcazione. 

A tutto cio si aggiunga che le 
infrastrutture e 1 servizi sociali 
sono in uno stato di carenza tale 
per cui 1'operaia e costretta quo-
tidianamente a colmare con il 
proprio super-lavoro il dislivello 
fra Ie esigenze della produzione e 
i'arretratezza delle strutture ci-
vili. Un esempio per tutti: nel 
Biellese. dove la maggioranza del
le donne e impiegata nelle azien-
de tessili. sono in funzione tre 
soli asili-nido. 

Eppure esistono Ie condizioni 
per un pieno sviluppo dell'occu-
pazione femminile. Lino Fibbi. se-
gretaria nazionale della FILTEA-
CGIL, ha concretamente indicate 
in un amnio processo di integra-
zione con le fibre sintetiche e di 
verticaUzzazione del settore tessi
le Rno alia confezione e distribu-
zione. una delle possibili vie per 
dare alia donna un'occupazJone 
stabile e qualiflcata. Ma occorre 
che su siniili process! intervenga 
U controllo pubblioo a garantirne 
uno sviluppo democratico. coeren-
te con gli interessi della coUet-
tivita. In questo quadro & ne-
cessario che ogrd lotta in difesa 
delToccupazione. oggi sia diretta 
a rivendicare la contrattazione 
degli organic! e del macchinario. 
e la riduzione degli orarl di la
voro. 

La questRme del ritrrd di la
voro e del carico di macchinario 
— ha affermato nelle sue conclu-
sioui ron. Marisa Cinciari Roda-
no. vice presidente della Came
ra — non pud essere delegate solo 
alle vicende del rapporto opexaia-
imprenditore: occorre che alia 
azione nella fabbrica si acoonv 
pagm la richiesta di un interven-
to pubblioo. cod come la riduzio
ne delTorario di lavoro per le 
donne va posta come un'esigenxa 
sociale di online generale. L'on. 
Cinaari Rodano ha sottolineato 
la valkiita di alcune precise pn> 
poste avanzate dal convegno. in 
particolare la richiesta ai comi-
tati regionali per la programma-
zione di affrontare il problema 
delloccupazione femminile e del
ta sua qualincazione. e. la riven-
dicaziooe di un piano nazionale 
per la costruziooe di asili nido 
e delle altre infrastrutture socia
li « Bisogna — ha quindi cooclu-
so Ton. Cinciari Rodano — che 
i problemi del diritte della donna 
al lavoro stabile e qualiflcato di-
ventino una grande questione na
zionale, attorno alia quale mobi-
litare tutte Ie forze democraticbe 
in un comune impegno uniterio >. 

0 tema sara oggetto di una con-
ferenza nazionale che I'UDI orga-
nizzeri prossimamente per il set-
tore tessile. 

Pier Giorgio Betti 

Proposta di legge per I'abolizione del « massimale » 

PCI: gli assegni familiari 
CATANIA: « stretta » politico 

e sindacale nelle campagne 

Pagano le trasformazioni 
i braccianti e i coloni 

Un importante congresso della Federbraccianti che delinea le 
fasi di una rinnovata lotta contro la proprieta terriera 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 22. 

« L'agricollura siciltana si tra-
sforma >; su questa premessa si 
sono incenlrati la relazione del 
compagno Quaceci. segretario 
della Federbraccianti. e gli inter
venti al Vll Congresso provincia
te della Federbraccianlt di Ca-. 
tania. Negli ulttmi anni I'esten-
sione degli ayrumeti nella sola 
provtneia di Calama ha superalo 
i 50 mila etlan. mentre, i dati 
relativi alia produzione vendi-
bile rilevano che nel quinquennia 
1957-'61 e piu ancora nel '62 soU 
tanto 1/5 della superficie colti-
vata ha prodolto piu del 50% di 
tutta la produzione della regione. 
Questo processo & accompagnato 
da un forte aumento del consumo 
di ferltlizzanti e dall'impiego di 
macchinari sempre piu potenli e 
complessi, che, se si sommano 
alia politico di rapma e di ab-
bandono praticata da molti agra
ri, danno la spiegazione della co-
stante riduzione di manodopera. 
nella pratica superiors at dati uf-
ficiali. I rilevamenti degli elen-
chi anagrafici danno una riduzio
ne di Quasi ottomila unitd negli 
ultimi due anni. Non migliore 6 
la situazione per quedo che ri-
guarda i 15 mila coloni nmasli a 
condurre una battaglia sempre 
piti aspra e difftctle per restore 
sulla terra 

Lo scontro fra forze del lavoro 
e agrari non e. quindi. basato oggi 
sulla volonta di questi ultimi a 
non effettuare le trasformazioni, 
ma si e spostato sulla maniera 
in cui dette trasformazioni vanno 
attuate, sulla garanzia dell'occu-
pazione, su chi deve farle e sulla 
ripartizione del reddito. Con al~ 
trettanta chiarezza e, perd, emer-
sa la volonta dei braccianti e dei 
coloni di mutare, con la loro for-
za contrattuale e politico, il bi-
lancio che oggi domina Vagricol-
tura catanese: aumento della pro-
duttivitd; riduzione degli occu-
pati; permanere in posizioni 
statiche delle remunerazioni di 
fatto. Da una approfondita ana-
lisi, gid prospettata nella rela
zione, sui limiti delle lotte svi-
luppate negli anni precedents e 
emersa la necessita di rilanclarm 
la battaglia contrattuale in tutti i 
suoi aspetti. salariali e norma-
tivi e a tutti i livelli: nazionale. 
provinciate e particolarmente 
aziendale. Lotte contrattuali. co
me mezzo per i lavoratori della 
terra per conquislare piu potere 
nella quotidiana battaglia per la 
trasformazione dell'assetto fondia-
rio. che ancora una valla e stata 
indicata come il punto di arrivo 
di tutte le forze che lottano per 
la riforma agraria. 

Con particolare cura e stato 
analizzato to strumento di sal-
datura fra i due momenti della 
lotta contrattuale e del nuovo 
ordinamento strutturale, che e 
I'c iniziativa nelle trasformazio
ni >. che deve essere concessa ai 
coloni deU'azienda, ai braccianti 
associati; questo pud rappresen 
tare anche il momento dt unifi-
cazione delle varie categorie agri-
cole, dove trovano il loro spazio 
anche i contadini nella misura 
in cui sviluppano un forte mo
vimento associativa. L'intziatira 
alle trasjoraazioni trova in Si-
cilia un terreno piu favorevoie 
per Vesistenza dell'Ente di svi
luppo agricolo, che pur tra limiti 
e conlraddizioni, che oggi non ne 
hanno permesso Ventrata in vigo-
re, deve trovare nei lavoratori i 
soggetti delle trasformazioni (an
che con una profonda modifica 
del Piano Verde) e dare cosl a 
questi una prospettiva immedia-
ta di conquista della terra. 

Questo tema, la necessitd del 
mutamento dei rapporti di forza 
nelle campagne. i stato ripreso 
dal compagno Gino Guerra, se
gretario nazionale della Feder
braccianti, nel suo tntervento da-
vanli at 250 delegati in rappre 
sentanza dei 12 mila e 350 iscritti. 

* Battere I padroni i U punto 
di partenza dello nostra batta
glia. che mira a mutare gli attua-
U rapporti di forza nelle camp* 
one. dando maggior potere ai la
voratori >. n compagno Guerra ha 
sottolineato come Varma che de 
ciderd questo scontro e la lotta 
contrattuale, che deve nuscire 
a penetrare in tutte le strutture 
agricole oggi esistenti, per am-
pare neU'azienda, che k il posto 
dove, per la stessa natura del 
contratto oggi presentato. la 
lotta contrattuale trova il suo 
naturale terreno di azione. La 
contrattazione defle scelte. degli 
mvestimenti. U controllo did col ' 
locamento. ta contrattazione de- I 
gli organici e del salario. legota 
al rendimento (tutti punti fonda 
mentali del contratto. assieme agli 
orari d» torero e alle qualtfiche) 
devono, per la loro stessa natura. 
essere effeltuali dentro Yazien-
da dot braccianti, dai coloni che 
vi lavorano. Vincere questa bat
taglia significa < smdacare » nel 
senso completo del vocabHo. in-
terferire sulla volonta del pa-
dronato. dare at lavoratori U po
tere di decidere in merito ai 
grandi problemi delta terra, quali 
Tordmamento produttivo. Vaccu 
mulaztone. l'organizzazione del la 
voro. Per questi motivi U com
pagno Guerra ha indicato al 
congresso quale obiettivo primo 
e tiuostifuibile la lotta per U 
contratto nazionale e provincia
te. che con questi contenuti deve 
essere «la grande battaglia del 
'66». La necessitd che a questi 
nuovi compiU si adeguino le le-
ghc i stato sottolineato dal se
gretario regionale della Feder
braccianti, compaano Epifanto 
La Porta, nel suo intervento con-
clusivo. 

Cf. C. 

tome la 
scala mobile 

La " politico dei redditi»attuata in que
sto settore ha reso ai grossi padroni 
mille miliardi - Gli assegni fermi al '61 

Dal Consiglio del SALA 

Critiche alPaccordo 
separate all'AGIP 
II Consiglio generale del SALA (sindacato dei lavoratori del-

l'AGIP) ha respinto nettamente I'accordo separate sottoscritto dal 
sindacato di categoria aderente alia CISL. La notizia e contenuta 
in una nota diffusa dal sindacato al termine della riunione del 
suo organo dirigente. 

II Consiglio generale — e detto nella nota — ha stigmatizzato 
la linea di condotta seguita dallo SPEM-CISL che non aderendo 
alia pregiudiziale di ricollocazione di tutti i lavoratori dichiarati 
eccedenti. avanzata in sede sindacale dai sindacati aderenti nlla 
CGIL e alia UIL e. sottoscrivendo lo accordo separate, ha intcra-
mente avallato gli obiettivi di ridimensionamento dell'AGIP, con 
pesanti conseguenze sui piano deUa occupazione. 

II Consiglio generale del SALA — prosegue la nota — t ha anche 
individuate nell'attuale politica dell'ENI di integrazione e di subor-
dinazione al Cartello intemazionale del pctrolio e all'industria pri
vate italiana, la causa prima degli attuali ridimenslonamenti che 
toccano oltre il settore petrolifero. il settore chimico e tessile >. 
Dopo aver sottolineato che il Consiglio respinge, quindi. I'accordo 
separate la nota sottolinea I'impegno assunto dall'organizzazione 
a < proseguire I'azione fin qui intrapresa per un mutamento radi 
cale degli attuali programmi dell'Ente di Stato in direzione di 
uno sviluppo e di un potenziamento delle sue atlivita. unica fin 
ranzia reale per la tutela dell'oecupazione e per la salvaguardia 
della sua funzione istituzionale nell'interesse della collettivita >. 

E' stato dato mandate — conclude la nota — alia segreteria 
del SALA di approfondire 1 contatti gia in corso con i sindacati 
tessili, chimici e metalmeccanici interessati all'ENI per avanzare 
una plattaforma di azione comune in difesa dell'oecupazione e per 
un potenziamento deU'azienda di Stato in una chiara prospettiva 
di autonomia della sua funzione e dei suoi compiti 

Sette milioni di lavoratori ri-
cevono dall'INPS oltre cinque-
cento miliardi ogni anno (559 
nel '64) a titolo di assegni fa
miliari. Su questa componen-
tc non trascurabile del salario 
dei lavoratori capo famiglia si 
esercita, per disposizione di 
legge, una «politica dei red
diti > che ha fruttato agli in
dustrial! qualcosn come mille 
miliardi circa in cinque anni. 

Nel 1961, su suggerimento 
del CNEL. governo e maggio
ranza vararono una legge sui 
cosiddetto «massimale», in 
base al quale gli industrial! a-
vrebbero dovuto pagare i con-
tributi per gli assegni familia
ri su un massimo di 2.500 lire. 
qualunque fosse stato. altera e 
successivamente, 1'ammontare 
della retribuzione del lavorato-
re. Con questo sistema gli au-
menti salariali ottenuti dai la
voratori dal 1961 ad oggi non 
hanno avuto alcun significato 
per i contributi relativi agli as 
segni familiari. che sono ri-
masti bloccatl. 

II CNEL aveva suggerito di 
adottare il provvedimento per 
« un periodo transitorio ». Gia 
grave in linea di principio. il 
suggerimento d stato trasfor 
mato dal governo in un ele-
mento stabile della sua politi
ca « anticongiunturale ». La 
legge del 1961. infatti. e stata 
prorogate per ben due volte 
per soddisfare precise richie
ste della Confindustrii. alia 

un'opera eccezionale 
nata dalla collaborazione tra 

F . L L I F A B B R I e H A C H E T T E 
la piu grande 

casa editrice di Francia 

GLI ANIMALI 
una rassegna viva ed entusiasmante 

di tutti gli animali 
presentati nel loro ambiente 

dagli abitanti del mare e delle paludi 
a quelli del deserto e delle foreste: 
dai minuscoli meravigliosi radiolari 

agli immani cetacei 
dagli eleganti ibis 

ai variopinti colibrl 
dalle curiose scimmie 

ai giganteschi pachidermi 

GLI ANIMALI 
suggestive tavole a colori 

in tutte le pagine 
fanno riyivere 

un mondo sconosciuto e affascinante 
tutto da scoprire 

In edicola il p r imo fascicolo a L. 3 0 0 

quale anche i govcrni di cen-
tro sinistra non hanno saputo 
dire di no. 

Una proroga di un anno fu 
approvata nel 1964 dietro assl-
curazione dell'allora ministro 
del Lavoro. Bosco. ritornato a 
distanza di anni a ricoprire la 
stessa carica ministeriale, che 
il governo avrebhe presentnto 
entro il 30 dicembre dello stes-
so anno un disegnc di legge per 
regolare definitivamente la 
materia. Lo scorso anno il go
verno si presentd al Parla-
mento con la proposta di una 
nuova proroga di dodici most, 
ma ne ottenne solo 9. In que
sta decurtazione di tre mesi 
era evidente rorientnmento del
le Camere di poire termine al-
I'nndazzo delle proroghe che 
regalavano miliardi m;li indu
strial! a danno dei lavorat.-ri. 
Per giunta il sistema del « mas
simale ». com'6 facile capire. 
non avvnntt'.ggia indiscrimina-
tamente tutti i Jatori di ln\\>ro. 
I magginri benificinti sono in
fatti le grandi Industrie, a tut 
to svnntnggio dolle picoli e 
delle medic 'snp'"ittutte 'i- pic
colo imp;esc artuwinc e 'cm 
merciali) Pci q<.eMc iltim;- i' 
« ma'-swnalc » 6 »i"»ni om vici 
no alia retribiazio'ic r-alc 'h 
qunnto non lo «ia ntllt mag 
giori imprest* Per i.i FIAT. 
per tscmiji') il i •.sp;no,:c sui 
contributi per *cli a<.scgni fa 
miliari e dci'virdino di divcrsi 
miliardi. 

L'ultima proroga. dunque. 
scade alia fine del corrente 
mese. In vista della ravvicina-
ta sendenzn. i parlamentari co-
munisti hanno chiesto all'on. 
Zanibelli. presidente della XIII 
Commissione della Camera, di 
porre sollecitnmcnte all'ordine 
del giorno della Commisi-ione 
medesima la proposta di leg
ge presentata da un gruppo 
di deputati del PCI fin dal hi 
glio dello scorso anno. Essa 
prevede: 1) labolizione del 
« massimale »; 2) la riduzione 
delle aliquote contributive; 3) 
un alleggerimento del grava 
me sulle minori impresc; 4) 
un mecennismo per I'ndi niiii 
mento degli assegni familiari 

La proposta di legge del PCI 
— che reca le firme dei com 
pagni Maz7oni. Lama. Sulot 
to. Di Mauro M Cinciari Ko 
dano. Hnssinovich. Vcntumli. 
G. Fibbi. Gelmini, Magno. A 
benante, Failla. Alboni. Sae-
chi — prevede infatti ch« dal 
1. aprile prossimo il pagamen-
to dei contributi per gli asse
gni familiari sia «effettuato 
sulla intera retribuzione»: la 
misura del contribute a caneo 
del datore di lavoro viene sta 
bilita « nella misura dei I'̂ f-fl 
per cento sulla retribuzione 
lorda ». 

Per le aziende artignne e 
commcrciali « il contribute per 
gli assegni famiiiari — precise 
la proposta di legge — e do
vuto sui quattro quinli d'dle 
retribuzione lorda corris'msta a 
ciascun prestatore di lavo*-o .>. 
Infine — e questa e la proo«>-
sta piu importante per i la
voratori — «limporto degli 
asatgni familiari viene viria-
to ogni sei mesi in relazione 
alle variazioni del costo della 
vite calcolato dall'Istai ai fini 
della scala mobile >. 

Riassumendo le cara'teristi-
chê  della legge u/opnstn dal 
PCI. il compagno on. Mazznni. 
ci ha dichiarate che «I dbolt-
zio*:f del massimale nella con-
tribi-2ione por gli assegiii fami
liari. dopo che ^sso e stato n-
bolite in tutti gli altri settori 
dc!te previdenza con la legge 
4 aprile 1952 n 218. conscnte. 
ser.za creare sqnilibri sulla ge-
stio:.e della Cassa unic-i. di 
ri Jurre Ie aliquote contrioutive 
dcli'uno per cento, stabilito 
dalla legge per I'ammortamrn-
to del disavanzo altera esisten-
te in alcune gestioni; c-insen-
te JnoItre dt ridurre ancora un 
altro 4 per cento e di istituire 
un S'Stema di adeguamente au-
tomaiico degli asseyni familia
ri c fl mantenimento ddla prov-
videnze per i disoccupati in 
materia di aggiunte di fami
glia ». 

S. t . 

Convegno 
del SNASE 

sulla scuola 
« a tempo pieno » 
fl Convegno nazionale sulla 

scuola tntegrata promosso dal 
SNASE (Sindacato naconale au-
tonomo scuola "elementaro) ti 
svolgera a Roma sabato 16 apn-
le Ie (dal primo pomeriggio) e 
domenica 17 aprile (tutta ]» 
giorr.2te) ne! Ssksne A via 
G lattani 9. 


