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I tranvieri nuovamente 

l 'Un i tcJt / venerdi 5 agosto 1966 

costretti 
a scioperare 

Fermi lunedl per il contratto i 150 mila, e il 
14-15 i 40 mila delle autolinee 

// senatore 

Magliano 

e la liberta 

di sciopero 
«Si invitano per tan to i ft-

gnori President! a rendere 
nolo ai lavoratori, net modi 
ritenuti pitt opportuni, I'ille-
gittimiti degli scioperi a scac-
chiera, provvedendo al tem
po stesso — prevte intese con 
I'Assessore ed il Prefetto — 
a fare assumere alia Commis-
sione amministratrtce appo-
sita specifica deliberazione 
per la denuncia dei lavorato
ri che. nonostante I'avvertt-
ntentr loro dato, persistesse-
ro in tale forma di lotta ». 

Queste gravissime afferma-
zioni tono contenute in una 
circolare (n. 726/M del 26 
lugho 1966) del presidente 
delta Federazione naztonale 
Aziende elettriche municipa-
lizzate, sen. Terenzio Ma
gliano, socialdemocratico. Na-
turalmente il sen. Magliano 
ha cercato di racimolare qual-
che pezza d'appoggio che ha 
ritentito di poter trovare in 
una sentenza di died anni fa. 
della Corte di Cassazione 
(sulfa quale peraltro si po-
trebbe fare tin lungo discor-
so). 

Ma anche a prescindere 
dall'arbitrarieth di queste di-
chiarazioni di illegittimttti per 
determinate forme di lotta 
e di sciopero, che pur resta 
alia base della posizione antt-
costituzionale assunta dal sen. 
Magliano, £ addirittura stupe-
facente il falto che I'ineffa-
bile \enatore abbia preteso di 
parlare a name della Fede
razione senza interpellare nes-
suno degli altri dirtgentt, e 
secondo luogo abbia preteso 
di dettare il cotnportamento 
delle aziende affiliate mo-
strando quale concevone au-
toritaria egli abbia e della 
funzione coordinatrice della 
FNAEM. e di quella bazzeco-
la (per il nostro senatore) 
che £ I'autonomia e delle 
Commissioni amministratrici 
e delle rispettive amministra-
zioni comunali. 

II risultato di questa presa 
di posizione non poteva es-
sere che quello di una crisi 
all'interno stesso della Fede
razione e di una esaspera-
zione, in secondo luogo, della 
stessa tensione findacale, co
me giustamente £ stato sot-
tolineato nella letlera di pro-
testa cbe il compagno Coppa 
ha inviato alia Presidenza del
la FNAEM Coppa infaltt af-
ferma che la circolare <r non 
ha precedentt nelle attivita 
della Federazione; esautora 
gli organi federali competenti, 
colloca te ammtn'tstraziont a-
ziendali in situaziom di acuto 
conflitto con i lavoratori e 
le loro organizzazioni, ed esa
spera anziche attenuare la 
tensione sindacale. In tulti t 
documenti e le risoluztont 
della Federazione e della Con-
federazione non £ stato mat 
discusso n£ approvato un in-
dirizzo siffatlo, che non pud 
ricevere, per quanta mi ri-
guarda ale una ratiftca >. Cop
pa di conseguenza st £ dimes 
so dal la Commissione e dalla 
delegazione sindacale della 
FNAEM 

Certamente Vabbandono for-
male ed effettiro delle posi
tion/ espresse dal sen. Ma
gliano si rende piu cbe mat 
necessario se si vuole, come si 
deve, salvaguardare I'autono
mia delle aziende. il cbe non 
£ certo possibile se si nega e 
contesta la autonomia dei 
sindacatt e nello stesso tem
po si tende a rendere le «-
ziende subalterne del tutto 
al governo (Si guardi a quel
la eloquente indicazione: *pre-
vie intese con.„ il Prefetto »). 
Cib significa oltre tutto di-
slaccarst dalla posizione cbe 
I'ANCl e le Munictpalizzate 
aveCano unitanamente assun-
to di fronte alia nota circo
lare favi&m affermando cbe 
« quand'ancbe le direttive del 
ministero delVlnterno fossero 
tutte legtttimamente fondate 
(e nnr to sono)... manchereb 
bero certamente il loro obtet-
tivo dt risanamento delle a 
ziende in quanto non £ pos
sibile risolvere problcmi dt 
politico economtco con mezzt 
di controllo burocratict». E 
quindi a maggior ragione — 
si pub aggiungere — problemi 
di natura sindacale con mezzt 
polizieschi o giudiziari, in 
contrasto con la Costituzione. 

I I 

La recente rottura delle trat-
tative per il rinnovo degli ac-
cordi na/ionali degli autoferro-
tranvieri ha nuovamente de
terminate — dopo lo sciopero 
in comune del 12 maggio — 
una naturale confluenza con 
I'autonoma azione sindacale 
dei lavoratori delle autolinee, 
impegnati anch'essi da lunghi 
mesi nella propria lotta con-
trattuale. Lunedl si asterran-
no pertanto contemporanea-
mente dal lavoro. per 24 ore. 
Uitti gli addetti ai pubblici ser-
vizi di trasporto: ferrovie se-
condarie e metropolitane, auto-
fllotranvie urbane ed extra ur
bane. navigazione interna, au 
toHnee private in concessione. 

I 150 mila lavoratori dei due 
settori (ferrotranvieri ed auto-
servizi) sono regolati da un di-
verso rapporto di lavoro. per 
cui — anche se la graduale 
unificazione del trattamento 
costituisce I'obiettivo perma-
nente degli addetti alle auto
linee — le richieste per i rin-
novi contrattuali sono diverse. 
cosl come sono diverse le as-
sociazioni padronali investite 
dall'azione sindacale. Nel set-
tore delle autolinee. l'ANAC si 
rifiuta caparbiamente da cir
ca un anno di iniziare normali 
trattative. pretendendo addirit 
tura di pervenire ad una ridu 
zione delle retribuziuni e ad 
una limitazione dei din'tti del 
personale Nel contempo la 
ANAC esige dai pubblici poteri 
una serie di facilitazioni e di 
sgravi fiscali e nonostante I'ac-
coglimento di • due importanti 
richieste. quali I'aumento dei 
canoni per il trasporto della 
posta e la rcpressione dei no-
leggi abusivi. persiste in una 
posizione negativn che ha fino-
ra provocato: uno sciopero di 
48 ore, cinque di 24 ore. ed un 
mese di azioni articolate di 
breve durata. le quali precedo-
no le t re giornate di sciopero 
previste per I'ft. il 13 e il 14 di 
questo mese. 

Le associazioni delle aziende 
ferrotranviarie. a loro volta. 
sia pure con notevole ritardo 
rispotto alia presentazione del
le richieste — tanto che fu 
necessario lo sciopero del 12 
maggio per ottenere la pri
ma convocazione delle parti — 
hanno portato avanti per cir
ca due mesi una sterile trat-
tativa. dichiarando alia fine di 
non essere in grado di assume-
re alcun impegno. a causa dei 
crescenti disavanzi azi'endali. 
In entrambi i settori quindi — 
rileva la FIAI CGIL - le asso
ciazioni dei datori di lavoro. 
rifiutandosi di rinnovare i con 
tratti scaduti. tentano ancora 
una volta di scaricare sui la
voratori e sugli utenti le con-
seguenze dplla crisi dei pub
blici trasporti. 

I concessional-! di autolinee. 
nonostante le prime facilitazio
ni realizzate. pretendono di ri-
costituire i loro elevati margi-
ni di profitto. fondati sullo 
sfruttamento del personale e 
del pubblico. mediante la poli-
tica dei bassi salari (inferiori 
del 40% a quelli dei ferrotran
vieri). la soppressione delle 
linee passive, il mancato rinno
vo degli autobus. Si rende in 
tal modo sempre piu evidente 
1'incompntibilita tra i privati e 
non sempre legittimi interessi 
dei concessionari. e la gestio-
ne di un pubblico servizio di 
trasporto. 

Nel settore ferrotranviario. 
anziche agire sui fattori extra-
aziendali che stanno alia base 
della crisi economica e funzio-
nale delle aziende. si nega ogni 
prospettiva di miglioramento 
al personale. anche attraverso 
il blocco deglj accordi azien 
dali da parte dei prefetti; men 
t re in alcune imprese si met-
tono addirittura in discussione 
gli stessi livelli d'occupazione. 
In una situazione come questa 
— nota la FIAI — e chiaro che 
gli addetti ai pubblici trasporti . 
le cui condizioni di lavoro di 
ventano sempre piu logoranti. 
non hanno altra alteroativa 
che proseguire con la massima 
decisione la propria azione sin
dacale. II tentativo di riequi-
librare costi e ricavi compri-
mendo le spese di personale. 
aumentando le tariffe. riducen-
do i servizi. e destinato a scon-
trarsi con la tenace opposizio-
ne dei lavoratori. 

Affrontare in modo organico 
i problemi di fondo che stanno 
alia base della crisi del pub
blico trasporto costituisce in 
vece la concreta possibility di 
sbloccare la situazione. Alcu
ne misure iniziali. quali ad 
esempio il riconoscimento del
la priorita del trasporto col-
lettivo rispetto a quello indi 
viduale. e la regolamentazione 
dei parcheggi. consentirebbe-
ro un aumento della velocita 
cotnmerciale ed una immedia-
ta riduzione dei costi. Una vol
ta imboccata questa strada — 
conclude la FIAI — sara certa* 
mentc piu agevole riprendcre 
il dialogo con i sindacati, 

Intensificate le lotte 

Bloccate le 
grandi aziende 

alimentari 
Massicce astensioni nei settori delle con

serve animali vegetali ed ittiche 

Proseguono intense le lotte con
trattuali in numerosi settori del-
l'alimentazione. in particoiare 
in quello delle Centrati del laue 
munieipalizzate doi>o il positivo 
accordo ra.^giunto per le Ccntrali 
private. 

A Parma la Barilla 6 nmasta 
b!occata da uno sciopero di 24 
ore. cui hanno partecipato oltre 
il 75% dei lavoratori. Al salumi-
ficio Galbani gli operai hanno 
scioperato per tre giomi ai 100%. 
Forti astensioni si sono avute an
che nei rnulini del Parmense. 

A Milano numerosi sono stati 
gli scioperi in questi ultimi giomi: 
CentraJe del laUe 100%; Polenghi-
Lombardo 50%: Star (estratti e 
dadi) 100%; Rondanini 100%: Ma 
iema 75%; Industria Ligure-Lom 
barda 90: Mellin 100%. A Vene 
zia. ai mulini Chian e Forte di 
Mestre. un tentativo padronale 
di repressione antisindacale (pre-
tendeva dj multare gli operai che 
si rifiutavano di effettuare gli 
straordinari) e stato respinto con 
uno sciopero di 24 ore riuscito al 
100%. 

Ieri hanno scioperato a Geno-
va gli operai della CentraJe del 
latte (100%). alia Locatelli di 
Pavia (95%). alia Levoni di 
Mantova (100%) Oggi sono previ-
sti scioperi alia Galbani di Pa 
via. alia Galbani e alia Locatelli 
di Cremona. 

Una intensificazione delle agi-
tazioni e delle lotte e in alto nel 
settore delle conserve vegetali ed 
ittiche, in base alle decisioni pre-
se dai sindacati per il rinnovo 
del contratto e degli accordi a 
£iendali e provincial^ A Salerno 
uno sciopero al 100% si e avuto 
alia c Conserviera meridionale » 
contro i! tetitativo di eludere Tap 
plicazione del contratto provin 
ciale del '65. mentre in tutte le 
aziende conserviere della zona so 
no state presentate le piattafor-
me rivendicative per il rinnovo 
del contratto provinciale. 

Nelle conserve ittiche di Rimini-
e iniziata la lotta per imporre la 
trattativa sulla piattaforma gia 
rappresentata. A Cesena. Modena 
e Ravenna sono state effettuate 
delle prime azioni di sciopero nei 
conservifici che sono fra i piu 
importanti d'ltalia come I'Arri-
goni. e lo Joga (Massalombarda). 
preludendo ad una azione artico-

| lata via via piu masslccia in mi-
' sura in cui la < campagna > dei 

prodotti agricoli ed ittici conser-
vati entrera nella fase culminan 
te (agosto-settembre). 

A Verona, infine. dopo anni di 
inattivita sindacale centinaia di 
lavoratori delle numerose cantine 
vinicole di quella zona sono piu 
volte entrati in sciopero per il 
rinnovo del contratto. con pereen 
tualj del 100%. 

I giudizi CGIL e UIL zione 
Medici-mutue 

un accordo 
non risolutivo 
Si e rimasti in un indirizzo previdenziale 

incapace di risolvere la crisi del sistema 

mutualistico — L'impegno dei sindacati 

Negli ambienti confederali del
la CGIL, mentre si e cornmen-
tato favorevolmente il ritorno al-
I'assistenza diretta. previsto dal-
1'atinunciato accordo fra medici 
e INAM, si d fotto rilevare ieri 
che una adeguata valutazione 
dell'accordo stesso potra essere 
data soltanto dopo the se ne co-
noscera il testo integrate. 

II ripnstino dell'assistenza di-
retta. che si auspica sia imme-
diatamente attuato in tutto il 
paese. pone fine alio stato di 
grave disagio dei lavoratori e 
delle loro famiglie, durato lun
ghi mesi, per una vertenza esa-
sperata da una errata e parti-
colaristica impostazione dei pro 
blemi dell'assistenza sanitaria e 
delle condizioni del lavoro me
dico. nonche per una sua con 
dotta inadeguata rispetto alle pos
sibility e alle usigenze poste in 
evidenza dallandamento della 
vertenza stessa. 

Dalle prime informnzioni. n-
sulfa che I'accordo raggiunto re
sta sostanzialmente delimitato da 
un indirizzo di politica previden
ziale incapace di avviare a so-
luzione. sia pure gradualmente. 

I problemi reali posti dalla grave 
crisi del sistema mutualistico. 
A ben altro risultato si sarebbe 
potuti pervenire se i problemi 
che stanno alia base della lunga 
vertenza medici-mutue fossero 
stati impostati nel quadro di una 
linea di organica riforma sani
taria. 

Le Confederazioni del lavora 
tori, in particoiare la CGIL. so

no intervenute in questo senso 
avanzando proposte concrete, pri
ma dell'inizio della vertenza e 
nel corso di essa. 

Va nlevato che la viva par-
tecipazione dei lavoratori, ma-
nifestata anche attraverso forti 
agitazioni soprattutto del Sud# 
ha dimostrato adesione alia li
nea di un profondo rinnovamen-
to delta politica previdenziale 
sostenuta dai sindacati. che co 
stituisce anche una testimonian 
za della volonta dei lavoratori 
di agire per attuare flnalmente. 
anche nel nostro paese. un mo-
rierno sistema di sicurezza so-
ciale. 

Larga parte del medici ha di
mostrato di capire come i loro 
problemi non possono trovare 
soddisfacente soluzione se non 
con il superamento. mediante la 
riforma sanitaria, di un ordina-
mento che ha fatto il suo tern 
po. Di conseguenza i problemi 
che la situazione pone nonostan
te I'accordo. sono tali da richie-
dere un ulteriore impegno unita-
rio di tutte le forze interessate 
alia loro soluzione e in primo 
luogo una azione adeguata dei 
sindacati dei lavoratori. 

Anche la UIL ha rilevato che 
I'accordo. € pur portando alcune 
importanti innovazioni. lascia del 
tutto insoluti numerosi e impor
tanti problemi. ed 6 inoltre ben 
lungi dal rappresentare un'effi-
cace base per una completa e 
sostanziale riforma del sistema»: 
pertanto deve < essere conside-
rato assolutamente transitorio»-

Dalla legge approvata dal Parlamento 

Coloma: rilanciata in Puglia 
la lotta per la riforma agraria 

I padroni negano i diritti di proprieta acquisiti dai coloni — II grande apporto dei contadini nel-
I'impiantare vigneti e uliveti — Richieste contrattuali dell'Alleanza e della Federbraccianti 

Nostro servizio 
BARI. 4. 

Nella zona di Manduria (To
ronto) ove i vigneti coprono QUO-
SI tutto intera Varea coltivata. 
vi sono do 5 a 6 mila enfiteuti. 
Si chiamano comunemenle colo
ni. ma il loro rapporto non solo 
& enfiteulico ma ormai si perde 
nel tempo e gli attuali posses-
sort della terra sono i nipoti e 
spesso i pronipoti di coloro che 
presero un pezzo di terra incoU 
ta per trasformarla con U loro 
lavoro e it loro risparmio 

A S. Pietro Vernotico (Brin-
disi) gli enfiteuti sono varie cen
tinaia e tutto intorno il centro 
di questa parte del Salento U 
rapporto enfiteutico & largamen-
te presente anche nei comuni del 
Leccese. Passando a Ban. ad An 
dria. Barletta. Corato. Ruvo. il 
rapporto enfiteutico e le presta
tion'! fondiarie perpetue sono lar-
gamente presenti. Solo a Corato, 
su una sola * proprieta». vi so
no 800 enfiteuti. A Ruvo quasi 
la metd dell'agro 2 coperta da 
terreni dove da decenni sono in-
sediati oltre mille contadini an
ch'essi chiamati comunemente 
coloni. ma che in effetti hanno 

un rapporto che pud rientrare 
nelle «prestazioni fondiarie per
petue ». Nei due convegni di 
Barletta e di Andria a centinaia 
si sono presentati i contadini 
per € depositare» le loro gene-
ralitd di enfiteuti. Nella provin-
cia di Foggia i rapporti enfiteu-
tici e delle prestazioni fondia
rie perpetue sbucano da ogni 
parte. 

E' difficile * fare la conta» 
perche non esiste alcuna stati 
stica. Le organizzazioni contadi-
ne stanno effettuando una spe
cie di inventario. reso piu age-
vole dopo Vapprovazione della 
legge sulla colonia migliorataria. 
Diffusissimo e il rapporto della 
colonia migliorataria. In tutta 
la regione dove c'& il vigneto. 
salvo rare eccezioni. se non e'e 
Venfiteuta. c'i tl colono miglio-
ratario ultratrentennale o con 
possesso della terra da meno di 
30 anni. 

Percid la legge approvata nel
le scorse settimane al Parla
mento ha una grande importan-
za per la Puglia e consente di 
trasferire in proprieta ai con
tadini varie diecine di migliaia 
di ettari di terra per lo piu col-
Urate a vigneto ed oliteto. 

In diverse regioni 

Bieticoltori 
in lotta per 
il contratto 

Larga unita tra i mezzadri e i coltivatori diretti 
L'obbiettivo della «pubblicizzazione» del settore 

L'azione mezzadrUe per la 
giusta applicazione della legge 
sui patti agrar i e per 1'afTerma-
zione dei diritti del mezzadro 
alia disponibilila dei prodotti 
nella direzione dell'azienda e 
nell'iniziativa che si e svUup-
pata ampiamente e con succes 
so sui grano e su altri prodotti 
in queste settimane. sta inve-
stendo gradualmente. nelle zo
ne di maggiore produzione. il 
settore delle bietole. 

I mezzadri. in larga unita 
con i coltivatori diretti. riven 
dicano contro gli agrari e il 
monopolio saccarifero che por-
tano avanti la loro politica di 
rapina nel campo delta bieti 
coltura a danno dei produttori 
e dei consumatori: un nuovo 
contratto di cessione delle bie
tole che preveda il pagamen-
to sulla resa reale insieme 
al riconoscimento della dispo-
nibilita del prodotto e del

la libera scelta dcll'organiz-
zazione economica di tutela nei 
rapporti con l'industria: la pub 
blicizzazione dell'industria sac-
carifera liberandola dall 'attua 
le struttura monopolistica afH 
dandone la gestione ai produt
tori. ai lavoratori ed agli enti 
pubblici. 

In Emilia e in corso la lotta 
della categoria proclamata dal 
1 al 10 agosto. che si articola 
con manifestazioni unilarie in-
terprovinciali. di zona, comu 
nali. 

In questo quadro assumono 
grande rilievo le manifestazio 
ni di zona quali quella attuata 
ieri a Molinella, manifestazio
ni avranno luogo a Massalom
barda con la partecipazione dei 
mezzadri delle provincie di Bo 
logna e Ravenna. A Bologna da 
oggi al 9 sono previste due 
giornate di delegazioni contadi-
ne alle autorita. 

i grandi proprietari assenteisti 
mentre sono costretti a dire che 
si possono affrancare solo I'en-
fiteusi e le prestazioni fondia
rie perpetue. hanno mobilitalo i 
loro propagandisti e gli avvoca 
ti. per dire che la colonia non 
si pud toccare in quanto non i 
un rapporto miglioritario ma as
sociativa. E poiche non possono 
negare che i vigneti e gli oliveti 
sono stati impiantati dai conta
dini, sostengono che questi, es-
sendosi presi tutto il prodotto nei 
primi tre o quattro anni. a suo 
tempo, si sono remunerati delle 
spese sostenute per gli impianti 
Tesi assurda e ridicola se solo 
si consideri che quando questi 
vigneti venivano impiantati. i tre 
o quattro anni o anche cinque 
costituivano il periodo della man 
cata produzione. A voler dim& 
strare un inesistente diritto di pie-
na proprieta. gli agrari qua e Id 
cominciano a mandare ai coloni 
lettere con le quali notificano di 
volere vendere il fondo e chiedo-
no ai contadini se intendono eser-
citare il diritto di prelazione in 
base alia legge sui mutui qua-
rantennali per la formazione del
la proprietd contadina. 

Sono espedienli che dimostra-
no quanto accanita sard la resi-
stenza dei grandi proprietari pu-
gliesi all'applicazione della leg 
ge. ma nello stesso tempo quanto 
dchole e inconsistentc e la loro 
posizione. l^a legge si deve ap 
plicare bene e sollecitamente. 
L'Alleanza regionale dei contadi
ni e la Federbraccianti reqiona 
le hanno affisso sui muri di tut 
tj t comuni pugliesi un manife
sto col quale si invitano gli en
fiteuti. tutti gli interessati alle 
prestazioni fondiarie perpetue e 
i coloni mtglioratari ultratrenten 
nali a recarsi presso le oraaniz-
zazioni comunali per conteggia 
re il canone che sin dal prossi-
mo raccolto si dere pagare in 
base aU'articolo 1 della legge e 
per iniziare subito le pratiche di 
affrancazione. 

L'Alleanza dei contadini e la 
Federbraccianti hanno costituito 
uffici comuni per I'assistenza tec-
nicfrlegale 

Per i coloni miqliOTalari con 
possesso della terra da meno di 
30 anni. la legge ha creato una 
situazione piu favorerole e pone 
I'esigenza di riconoscere loro. in 
via contrattuale. i diritti che sea-
turiscono dal carattere migliora-
tario del rapporto. A tale propo-
sito YAlleanza ha aperto in tutte 
le provincie con I'Unione Agri-
coltori una vertenza avanzando 
le seguenti richieste: 

1) passaggio dal riparto al ca
none con la fissazione della rela
tive misura; 

2) piena disponibilitd di tutto 
il prodotto; 

3) diritto di autonoma inizia-
liva nelle trasformazioni fondia
rie e agrarie con I'accesso ai 
contribute e mutui statalu 

In sostanza, si tratta di ode 
auare la situazione contrattuale 
alia natura migliorataria del rap
porto il quale riconosce la piena 
autonomia imprenditoriale del 
contadino. Verso questa stessa 
evoluzione contrattuale devono 
andare tuttt gli altri rapporti. an 
che non propria ricadenti nella 
colonia migliorataria, con pos-
sesso della terra al di sotto dei 

I 30 anni. 

Tutti i gruppi parlamentari che 
hanno votato la legge, tutti i con
sign provinciali e comunali. tut
te le forze politiche della regio
ne sono invitate ad agire per fa
re applicare il provvedimento le
gislative e per sostenere le ri
chieste contrattuali. Certamente 
intorno alia lotta dei contadini si 
creera un largo e unitario schie-
ramento politico-sindacale che 
sard capace di piegare la resi-
stenza padronale. In Puglia. co
me in tutto il Mezzogiorno. in re-
lazione all'applicazione della leg
ge sull'enfiteusi, prestazioni fon
diarie perpetue. colonia migliora
taria, s ie aperta una grande 
taria. si £ aperta una grande 
agraria. 

Angelo Ziccardi 

Fornaciai: 
riprende 
la lotta 

Dopo tre setsioni di trattative 
la F ILLEACGIL, la FILCA-
CiSL e la FeNEAL UIL hanno 
deciso di respingere le irrisorie 
offerte padronali per i l rinnovo 
del contralto dei 70 mila forna
ciai e di riprendere la plena l i 
berta sindacale. I padroni, in 
particoiare, hanno rifiutato di 
affrontare tutti quegli artlcoli r i -
guardanti i l riconoscimento del 
sindacafo quale agente contrat
tuale ai vari l ivell i. Sui terre-
no economtco i padroni hanno 
offerto un aumento complessivo 
del S°c. I tre sindacati hanno 
deciso di sospendere Immedia-
tamente le ore straorriinarie e 
quelle festive ed hanno procla-
mato uno sciopero di 72 ore dal 
26 a! 28-

R. Calabria: 
sospesa 

la manifestazione 
delle gelsominaie 

REGGIO CALABRIA. 4. 
All'ultim'ora il prefetto ha de

ciso una convocazione delle par
ti per domani venerdi 5 alle ore 
19.30 in prefettura per una di
scussione preliminare sulla con-
tinuazione delle trattative — sen
za alcuna discriminazione — al 
fine di comporre I'attuale ver
tenza delle raceoglitrici di gel-
somino Le segreterie della Fe
derbraccianti e della C.C.d.L., 
preso atto del fatto nuovo inter-
nuto. pur mantenendo la procla-
mazione dello sciopero. hanno 
deciso di sospendere la marria 
delle gelsominaie a Reggio Ca
labria e il comizio di solidarieta 
e di lotta. E* un primo parziale 
successo che. sara ulteriormente 
sostenuto dall'azione unitaria con-
dotta con dedsione dalle racco-
glitrici di gelsomino. 

II nuovo 
accordo 
ifalo-belga 

La stipulazione del nuovo 
accordo di emigrazione ita 
lobelga — pur essendo da 
considerare un fatto positi
vo — si presta ad alcune 
riflessioni e osservazioni. 
In tale accordo, in effetti, 
si afferma il principio della 
eguaglianza di trattamento 
per i lavoratori italiani ri
spetto ai belgi circa le con
dizioni di lavoro e I'accesso 
at posti disponibili; in ma
teria di collocamento, si ri-
badisce la priorita per i la
voratori dei paesi del MEC 
nei confronti di altri paesi, 
e si precisa che ai lavora
tori italiani vend concesso 
automaticamente, dal mo 
mento del loro arrivo in 
lielgio, un permesso di la 
voro di durata illimitata e 
ralevole per Voccupazione 
in qualstasi ramo di attivi-
Id. Altre clausole dell'ac
cordo prevedono: il rimbor-
so delle spese di viaggio dal 
luogo di residenza in Italia 
al posto di lavoro per gli 
emigrati cosiddetti « assisti-
ti » dal Ministero del Lavo
ro; la concessione di un non 
precisato * premio di pri
ma istallazione * a carico 
delle imprese padronali bel-
ghe; Vassunzione, da parte 
del governo belga, delle 
spese di trasporto dei mem-
bri delle famiglie per i la
voratori che abbiano alme-
no tre figli minori; facili
tazioni per I'insegnamento 
scolastico dell'italiano ai fi
gli degli emigrati e altre 
cose di minore importanza. 

Non si sa ancora pero — 
poiche" il testo integrate non 
e stato finora pubblicato — 
attraverso quali procedure 
I'accordo in questione ver-
ra applicato e, in particola 
re, quale e come sara com 
posto I'organismo preposto 
a controllanw Vattuazione. 
E' tuttavia da prevedere — 
come al solito — che questo 
organismo sara costituito 
da una commissione mista 
italo-belga. formata da fun-
zionari dei ministeri degli 
esteri e del lavoro dei due 
paesi. con Vesclusione sia 
dei rappresentanti delle or
ganizzazioni sindacali sia 
dell'emigrazione. Ecco. dun-
que. un primo grave limite, 
non tanto dell'accordo di 
emigrazione italo - belga, 
quanto della politica migra-
toria perseguita anche dal-
I'attuale governo di centro-
sinistra. Escludere le orga
nizzazioni sindacali dei la
voratori e le rappresentan-
ze degli emigrati dalle trat
tative concernenti la stipu
lazione di accordi di emi
grazione e dalle commissio
ni preposte alia loro attua-
zione. e~ cosa, in effetti. non 
soltanto profondamente an-
tidemocratica e persino co-
stituzionalmente discutibile 
(basta pensare, ad esem
pio, cosa accadrebbe se il 
governo, stipulando accordi 
per la esportazione di auto 
o d't calzature, escludesse 
dalle trattative gli impren 
ditori interessati), ma e un 
fatto che non pud ripercuo-
tersi negativamente sull'ap-
plicazione coerente degli ac

cordi stessi, con gravissi-
me conseguenze per i la
voratori emigrati e le loro 
famiglie. 

Tutta Vesperiema dimo-
stra — e anche le vicende 
del recente accordo di emi
grazione italoelvetico lo 
confermano — che le clau
sole degli accordi di emi
grazione piu favorevoli ai 
lavoratori immigrati e alle 
low famiglie (come, ad 
esempio, quelle relative al-
I'uguaglianza di trattamen
to. alia sicurezza sui lavo
ro, agli alloggi e al ricon-
g'mngimenti familiari) sono 
sistematicamente violate, se 
non addirittura ignorate dai 
governi e dal padronato dei 
paesi di immigrazione. E 
cid avviene, generalmente, 
da un lato, per accentuare 
al massimo grado lo sfrut
tamento diretto e indiretto 
dei lavoratori immigrati e. 
dall'altro. per approfondire 
gli elementi di incompren-
sione e divisione che posso-
nn esistere tra lavoratori 
immigrati e lavoratori na-
zionali, e contrapporre gli 
uni agli altri. La partecipa
zione delle organizzazioni 
sindacali alia stipulazione 
di accordi e convenzioni in 
materia di emigrazione e 
al controllo sulla loro ap
plicazione, corrispondereb-
be dunque agli interessi vi-
tali dei lavoratori immi
grati e nazionali, costitui 

rebbe un elemento essentia-
le di garanzia e di control
lo sulla loro attuazione e 
darebbe. nello stesso tem
po, una maggiore capacita 
contrattuale alle autoritd 
govemative italiane. Ma, 
cont'd nolo, per quanta con-
cerne i problemi dell'emi-
grazione, da parte dei go-
vernanti italiani si conti-
nua nella pratica assurda e 
reazionaria di non tencre 
conto dell'esistenza dei sin
dacati, ossia di quegli or-
ganismi che dovrebbero es
sere considerati i piu legit
timi e genuini rappresentan
ti dei lavoratori italiani. an
che di quei lavoratori che 
sono costretti — e non cer
to per libera scelta — a re
carsi a cercare in terra 
straniera quel lavoro che 
viene loro negato in patria. 
A died anni dalla tropica 
sciagura di Marcinelle. nel 
la quale persero la vita 263 
lavoratori tra cui 136 ita 
liani. la politica migratoria 
governativa continua ad es
sere fondamentalmente ispi-
rata dall'esigenza barbara 
e antinazionale di cercare 
sempre nuovi sbocchi per 
le masse dei disoccupati e 
dei sottoccupati italiani. Ne 
pare che le piu recenti e 
anch'esse tragiche sciagure 
di Matt mark e Robiei ab
biano insegnato qualcosa ai 
nostri governanti. 

Svizzera: rotte le trattative 

per il contratto degli edili 
II sindacato degli edili (FLEL) e l'Associazione degli 

impresari costruttori si sono separati nei giorni scorsi. 
dopo una seconda serie di incontri iniziati nel mese di 
giugno. senza che un accordo sui rinnovo del contratto 
nazionale di categoria sia stato raggiunto. A settembre 
i padroni presenteranno un nuovo documento che servira 
da base per le discussioni future. Intanto rimane valido 
Taccordo scaduto il 31 marzo scorso e rinnovato di mese 
in mese dalle due parti. 

Oltre alia richiesta di un adeguamento dei salari dei 
lavoratori edili a quelli dei lavoratori deirindustria. che 
sono sensibilmente superiori. il sindacato FLEL ha pre-
sentato anche altre richieste. le piu importanti delle quali 
sono quelle che riguardano la compensazione integrale 
delle giornate di ferie e la riduzione dell'orario di lavoro. 
Posto a parte va dato alia richiesta del sindacato di in-
serire nel nuovo contratto nazionale una norma che pre
veda un trattamento preferenziale a favore dei lavoratori 
che sono membri del sindacato. Si tratta di penalizzare 
pecuniariamente i lavoratori che rimangono lontani dal-
l'organizzazione sindacale. Questo modo di fare ha susci-
tato numerose perplessita e critiche fra i lavoratori. per
che i dirigenti sindacali tentano di risolvere il problema 
del reclutamento e dell'interesse per I'attivita sindacale in 
un modo che non tiene conto delle cause deH'assenteismo. 
soprattutto da parte dei lavoratori immigrati. Assenteismo. 
e stato fatto notare da piu parti, che deriva soprattutto 
dalla incertezza e dalla leggerczza con la quale parecchie 
ccntrali sindacali hanno finora affrontato i problemi della 
emigrazione in Svizzera. e in genere i problemi della so-
cieta svizzera. 

E' certo del resto che la lentezza esasperante con la 
quale vanno avanti le trattative tra i dirigenti del sinda 
cato FLEL e l'Associazione padronale (che ne porta la 
colpa per il suo ostinato rifiuto di migliorare la posizione 
salariale dei lavoratori edili). non favorisce la causa sin
dacale fra i lavoratori. 

E' da chiedersi se una maggiore mobilitazione dei la
voratori della categoria non potrebbe condurre il padro
nato ad accettare le richieste sindacali. Sono oramai piu 
di otto mesi che sono iniziate le trattative. e la soluzione 
della vertenza sembra ancora lontana. I continui rinvii 
favoriscono solo i padroni e non i lavoratori. ai quali non 
viene nemmeno corrisposto 1'adeguamento salariale per il 
continuo aumento del costo della vita. 

S. C. 

Ci scrivono da 
Lodi 

Come funziona 
la previdenza sociale 
elvetica 
Cara Unita. 

non trovo piu lavoro in Italia e vorrei 
quindi emigrare in Svizzera. Mi puoi da
re qualche consiglio e qualche informa-
zione sui sistemi di previdenza sociale in 
Svizzera, sia per me, sia per la mia fami-
glia visto che ho intenzione di portarla 
con me? 

O. G. 
(Lodi - Milano) 

L 

Per quanto riguarda il sistema di 
previdenza sociale in Svizzera infor-
miamo il nostro lettore che in base 
alia Contenzione italo-svizzera sulla 
sicurezza sociale. enlrata in vigore il 
V settembre 19C4. il lavoratore ita-
liano e soltoposto all'obbligo assicu-
rativo alio stesso modo dei cittadmi 
svizzeri. Si pud dire che per quanto 
riguarda lapplicazione della legisla-
zione federale in materia di sicurez
za sociale, il lavoratore italiano ha 
la parita di diritti e di obblighi con t 
cittadini svizzeri. 

Per I'assicurazione vecchiaia e su-
perstiti (A.V.S.). il lavoratore viene 
iscritto ad una Cassa dt compensazio
ne professional della categoria e ri 
ccve un certificato di iscrizione. fl con 
tribulo obbligatorio e del i% sui sa-
lario ed £ dovuto per metd dal da-
tore di lavoro e per Valtra metd dal 
lavoratore. L'iscrizione all'A.VS. da 
diritto: alia rendita ordinaria (pensio 
ne) a 65 anni per gli uomini ed a 62 
per le donne. La Covenzione ammette 
il principio della liquidazione di due 
pensioni in regime autonomo quando 
siano stati raggiunti i requisiti pre 
scritti dalle due legislazioni (quella 
italiana e quella svizzera). 

Per I'assicurazione per la invalidity 
(A.I.). il lavoratore italiano e iscritto 
di diritto alia Cassa di compensazio
ne 11 contributo obbligatorio e dello 
0.4% svl salario ed £ dovuto per me 
ta dal datore di lavoro e per Valtra 
metd dal lavoratore. 

L'iscrizione aU'A.l. id diritto alia 
rendita ordinaria quando il grado di 
invalided i superiore ai V* della ca
pacita lavorativa. Sono concesse an
che rendite ordinarie ridotte per I'in-
validitd fra il 50% ed il 66%. Anche per 
"A.l. esiste ft principio della liquida

zione di due pensioni in regime au
tonomo. 

II lavoratore italiano 6 obbligatorio-
mente assicurato all'lstituto nazionale 
svizzero di assicurazione contro gli in-
fortuni (I.N.S.A.I.). II contributo 6 a 
carico del datore di lavoro. Per infor-
tuni non projessionali il contributo e 
a carico del lavoratore ed aumenta a 
circa I'l^o del salario. Le prestazio
ni sono le eguenti: cure mediche; in 
dennitd di malattia; rendita di inva-
liditd; indennitd per funerale (frs. s. 
500): rendite ai superstiti. 

Per I'assicurazione contro le malat-
tie. il lavoratore £ iscritto ad una Cas
sa Malattia. In Svizzera I'assicurazione 
malattia copre solo il lavoratore e non 
i familiari. Se questi ultimi risiedono 
in Svizzera il lavoratore potrd assicu-
rarli volontariamente presso una Cas
sa Malattia svizzera. Uassicurazione 
malattia svizzera copre anche la the. 
Per le cure ambulaloriali e ospedalie-
re viene rimborsato il 75^e delle spese 
mediche e farmaceutiche per 270 gior
ni su 360 consecutivi. Per la tbc. co
me per intervenli chirurgici impor
tanti o cure particolarmente costose. 
le Casse. in generale. tersano tm con
tributo. Salvo le convenzioni volonta-
rie e cast speciali. di regola le cure 
devono aver luogo in Svizzera. Anche 
rassuitenza per la maternita rientra 
nell'assicurazione malattia. 

In Svizzera gli assegni familiari to
no obblioatori solo neWaqricoltura. Per 
i lavoratori degli altri settori esisto-
no leggi emanate dai vari Canton] e 
che possono essere fra loro diverse. 
In linea generale gli assegni mensili 
per i figli vanno da 10 a 35 frs. s. per 
fiolio. II limite di etd £ fra i J5. 16 e 
18 anni. salro che per gli studenti o 
all incapaci ad attirita lavorativa che 
£ di 20 anni. In generale gli assegni 
sono accordati per tutti i figli. 1 con-
tributi sono paqati dal datore di la
voro. I lavoratori italiani che abita-
no in Svizzera hanno la piena parita 
con i lavoratori svizzeri. Per i figli 
che non abitano in Svizzera le moda-
litd di concessione sono dcttate da 
norme cantonali. 23 canloni su 25 han
no stabilito il versamento dealt asse
gni pei lavoratori italiani anche per i 
figli che risiedono in Italia. 

Questo. sinteticamente. il sUitema di 
sicurezza tociale vigente in Svizzera 
anche per f nostri lavoratori. 

Come £ possibile rilevare da quan
to esposto. i familiari residenti in 
Italia, di lavoratori occupnti in Sviz
zera. non hanno diritto alia assisten-
za di malattia. Problema questo mot
to grave che interessa centinaia di mi
gliaia di vnita familiari. e sui quale 
sard opportuno ritomare in modo ptt 
dettagliato e preciso. 
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