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A dura prova i salari per I'aumento del costo della vita 

Via la carne, aumenta il consumo 
Bonomi: quasi una cronaca nera 

Vendono ai contadini i 
'^•"•:l ;'•:•'"'• • •• I 

assegni inesisten ti 
Una nttova trtifja in gran- iscritti alle orgamzzazioni di 

de stile i slata promossa dal- Bonomi), ecco la trovata de-
I'organizzazione dell'on. Bo- gli assegni. Dobbiamo dire 
nomi net confronli di centi- cbe la trovata e degna delle 
naia di migliaia di. contadini. attenzioni delta magistratura: 
Servendosi degli elenchi de- pub, tin ente di patronato, far-
gli iscritti alle Mutue, dei re-

lativi indirizzi, e talvolta an-
cbe dell'apparato (ecco a co-
sa servono quests Mutue cbe 
non danno I'assistenza) i fun-
zionari di Bonomi stanno re-

si dare tin mandato per istrui 
re una praiica mm istruibile 
per mancanza dt tin qualsiast 
riferimento legislativo? E per-
cbe t'EPACA non r is pet la la 
legge cbe I'ohbliga alia corn-

capitando ai contadini 1'invi- pleta gratuith delle prestazio-
to a recarsi presso i low uf- „/ di patronato? E' degna, co 
fici per firmare il mandato di tnunque, della condanna del-
delega cbe dovrebbe servire I'opinioite pubblica poicbe" non 
ad ottenere gli assegni I ami- e concepibile cbe ttn'organiz-
liari. Costo della delega: due- zazioiiei a corto di argomenti 
mtla lire, a tttolo ft tessera SJndacaU e p o/ / / / V i > si serva 
dtscriztonenelle lisle miraco- den>esca dl um po5sibile mi-
lose della Bonomiana. sura di caraltere wciaie per 

Quah assegni famtltart? E' estorcere at cittadini adesioni 
nolo cbe giacciono da anni in e danaro 
Parlamento vari progetti di i:eptsodio deve richiamare 

legge presentatt da deputatt Vattanlone udla grave situa. 

del pane sulle 
mense dei lavoratori 

Passi Indietro nei consumi alimentari — 35 punti di contingenza in 4 anni 
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di diversi partiti, ma nessu-
'. no di essi t stato discusso. 

II governo lo ha impedito. E 
lo ha impedito non solo per-
cbe e dissenziente sul modo 

delta conccssione degli asse
gni (ancbe di questo si par-
la: si vorrebbero compiere an
cbe qui discriminazioni ri-
spetto alle altre categorie di 
lavoratori), ma soprattulto 
perche il centro-sinistra e la 
DC gli assegni non li hanno 
vol tt It dare, Impegnati ad 
elargire oltre 600 miliardi di 
sgravi assicurativi agli indu-
striali, Von. Colombo e gli 
altri sbci dell'on. Bonomi 
non hanno trovato i soldi 
occorrenli per gli assegni fa-
miliari ai coltivatori diretti, 
coloni e mezzadrt. 

II ministro Bosco ha detto 
che gli assegni familiari ver-
ran no il 1. gennaio 1967. Ed 
e* qttesta «promessa», non 
suffragata da alcun fatto, che 

zione esistenle nelle campa
gne. Non ci troviamo di (rou
te a episodi locali, fondati 
sulla particolare ignoranza di 
alcuni ambienti contadini (ab
biamo esempi documentati sia 
dalla provincia di Pisa che da 
quella di Frosinone), ma at 
tentativo di soffocare ogni 
sforzo diretto a dare dignita, 
autonomta politico e rtvendi-
cattva, sostanza democratica 
alle orgamzzazioni dei colti
vatori diretti. E si tratta di 
quegli stessi coltivatori diret
ti che forze dt dwerso orien-
tamento, ancbe cattoliche e so-
cialiste, vogliono far diveni-
re una « struttura portante» 
della nostra agricoltura. Come 
sari possibile raggiungere que
sto obbiettivo fino a che pro
spered il cancro della corru-
zione bonomiana e della Fe-
derconsorzi? Unire le forze (e 
non dividerle, come predicano 

i bonomiani vanno vendendo alcuni dirigenti del PSI) per 
nelle campagne a duemila lire questa urgente battaglia e il 
at <r pezzo». Accortisi che gli vt'tnimo che ci si possa alten-
iscritti diminuiscono (a meth dcre da quanti vogliono la I 
annata mancano migliaia di democrazia nelle campagne. ' 

Reggio Calabria 

Gelsominaie 
all'ottavo 

giorno di lotta 
Le altre lotte bracciantili — Soddisfazione dei 
sindacati portuali per gli incontri al ministero 

Le scimila raccoglitrici di gel-
soniino della provincia di Reggio 
Calabria sono all'ottavo giorno 
di sciopero che continua com-
patto in tutte le aziende. 

Nel comune di Brancaleone. 
che e il principalc centra della 
produzione di gelsomino. si e 
svolta una manifestazione zonale 
•ilia quale hanno partecipato ol
tre duemila lavoratrici. La que-
stura aveva vietato il comizio 
ma le lavoratrici hanno respin-
to con forza questo sopruso e i 
dirigenti sindacali hanno ugual-
mente pariato alle scioperanti. 

II sindaco di Brancaleone ha 
convocato stamane le parti per 
il componimento della vcrtenza a 
livello comunale: il tentativo e 
fallito per la intransigenza del 
padronato agrario. 

I danni economici che stanno 
5opportando gli agrari sono in-
genti: si calcola che le aziende 
hanno subito finora danni per 
circa mezzo miliardo di lire. Una 
cifra. questa. che e di tre volte 
superiore all'ammontarc delle ri
chieste salariali avanzale. 

II clima nella zona e gia mol 
to pesante e qua e la si verifica-
no provocaziom mafiose: la Fe-
derbraccianti narionaie ha denim-
ciato questa situazione all'on. Cal-
vi. sottosegretario al ministero 
del Lavoro. facendo presente che 
si sta creando Li stessa atmosfe 
ra del 1965 quando. durante la 
lotta colonica. si arnvd a fare 
espiodere una bomba nei locali 
della CCdl di Reggio. L'on. Calvi 
si e impegnato a sollecitare la 
mediazione del prefetto ma que-
st'ultimo mostra di avcre scarsa 
iniziativa cd energia per richia
mare gli agrari al loro senso di 
responsabilita. • ^ . 

Intanto e in corao fattivita per 
allargarc la lotta agli operai che 
sono addetti al!e fabbriche di 
trasformazjone del ge!*omino: si 
sono svoJte assemblee e nunioni 
e si pr'cvede che. qualora gli 
agrari non firmino l'accordo. an 
che le fabbriche rimarranno 
ferme. 

Nella provincia di Salerno con
tinua intanto la lotta di migliaia 
di compartecipanti: sabato si e 
svolta una manifestazione nel ca 
poluogo con lobiettivo della fir-
ma di un contratto provinciale 
di compartecipazione e di una 
specifica contratta zione con l'in-
dustria di trasformazione sul 
prezzo del pomodoro. A Ravenna 
conttmia !o sciopero dei compar 
tecipantj neU'estrazione delle bie-
tole; tale sciopero e in corso dal 
1. ajosto e terminera I'll per ri-

prendere poi dopo il ferragosto 
se gli agrari non accetteranno 
di trattare. 

PORTUALI — I tre sindacati 
dei 40 mila portuali. a seguito 
deH'incontro avvenuto fra sinda
cati e ministro della Marina mer
cantile. hanno espresso un giudi-
zio positivo per la posizione del
l'on. Natali di dare concretezza 
alle discussionj in corso. sulla 
t piattaforma > rivendicativa del
ta categoria: b prevista in pro-
posito la ripresa degli incontri in 
settembre, anche con le associa-
zioni padronali. L'impegno del 
ministero supera il periodo inter-
locutorio e inizia una fase che 
deve entrare nel merito dei pro-
blemi. conducendo a concrete de-
ci.̂ ioni sulle richieste dei portuali. 

Un primo risultato e l'eroga-
zione a favore dei portuali. che 
afferma di fatto un nuovo isti-
tuto contrattuale poiche collegato 
alia rivendicazione della 14. men-
silita: tale risultato andra per-
fezionato nei successivi incontri 
ma indica una dis\yomb\\\la del 
ministero della Marina mercan
tile a superare le precedent! po-
sizioni di chiusura nei confront! 
delle richieste unitarie avanzatc 
dalla FILPCGIL. FILPCISL e 
UITATEP per i portuali. In que
sto senso si sono pronunciati i 
tre sindacati in un oomunicato 
congiunto. 

Buona annata 
per gli 

eletfrodomestici 
Buona annata per ta produzio

ne di eleUrodomestia: questa in
dustry si presenta aggressiva-
mente alia -i. espo^uione curopea. 
che si tiene a Milano presso la 
Fiera campionana. Nel '65 la 
produ7ione di apivirecchi elettro-
domestici ha toccato i 224 miliar
di (100 per fngorifcri e condi-
zionatori d'aria portatili, 104 per 
macchinette a motore. 20 per 
macchinette tcrmiche) L'mcre-
mento rispetto al 64 c stato dello 
11.5r«. mentre le esportazioni 
sono ammontate a 105 miliardi. 
con un incrcmento del 38 i : la 
< congiuntura t non si e poi fatta 
sentire troppo sulla produzione. 
Tanto piu che le tmportazioni 
sono scese del lO'.e. Le prospetti 
ve del '66. anche sulla base dei 
primi sei mesi, sono piu che fa-
vorevoli. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8 

La breve stagione della bi 
stecca in Italia sembra gia fi-
nita. Gli alti prezzi e i bassi 
salari hanno stroncato quel 
processo di qualificazioue dei 
consumi alimentari che, all'ini-
zio degli anni '60, sembrava 
votere allineare il nostro paese 
fra quelli piu evoluti d'Europa. 
Torna sulle mense dei lavora
tori italiani, a capotavola. il 
pane. 11 consumo di frumento, 
neyli ultimi tre anni, infatti, 
secondo le statistiche d cosi 
aumentato: 164,3 chilagrammi 
a testa nel 1963, 165,1 nel '64, 
165,8 I'anno scorso. Un record: 
quasi mezzo chilo di grano al 
giorno per ogni consumatore. 
Se e'era bisogno di un altro 
argomento a sostegno delle ri-
vendicazioni salariali di milio-
ni di lavoratori in lotta per i 
contratti. eccolo. 

L'aumento del costo della vi
ta incessante, e la compressio-
ne dei redditi hanno peggiorato 
il regime alimentare — gia 
estremamente modesto rispetto 
a quello degli altri paesi eu-
ropei — della stragrande mag 
gioranza degli italiani. Si ridu-
ce cosi — e in qualche caso 
addirittura sparisce — la bi-
stecca dalla tavola. Anche il 
consumo di altri prodotti — i 
formaggi, per esempio — vie-
ne considerato con cautela. 
II boom dei prezzi — il solo 
che non ha risentito della con
giuntura negativa — sta po 
nendo problemi seri a milioni 
di famiglie. Pure la frutta — in 
questo paese del sole! — si con-
suma con parsimonia, razio-
nandola anche ai bambini. Que-
stione di redditi, certamente. 
Le paghe sono ancora troppo 
basse. Ma anche questione di 
prezzi. 

La frutta, in piena estate, nei 
grandi centri urban't continua 
a costare uno sproposito. Le 
pesche, per esempio. raramen-
te scendoho al di sotto delle 
200 lire il chilo. Pere, uva pru-
gne mantengono i cartellini di 
un paio di mesi fa. quando cioe 
erano ancora * primizie ». Le 
ciliegie, la primavera scorsa, 
hanno toccato UvelU mai rag-
ghtnti nel passato: dalle 350 al
le 600-700 lire il chilo. Rispetto 
all'anno scorso. anche in que
sto settore si registrano quasi 
ovunque aumenti sensibili. Cer-
to molto superiori a quelli che 
reqistra. di solito, la scala mo
bile. 

Dal primo agosto, come e* 
nofo, e scattato un altro punto 
della contingenza. Dal febbraio 
del 1962 vi sono state varia-
zioni per 35 scatti. Sono dati 
indicativi della dura prova a 
cui I'aumento del costo della 
vita ha sottoposto. nel giro di 
quattro anni, i redditi dei la
voratori. La riduzione dei con
sumi qualificati — carne. for
maggi, ecc. — e I'aumento dei 
farinacei sono il risultato di 
un processo di espansione con
tinua dei prezzi. da una par
te. e di riduzione — in senso 
assoluto per quanto riguarda 
i salari nell'industria nel '65 — 
dei redditi da lavoro. 

La scala mobile, infatti, r'xe-
sce solo in parte ad adeguarsi 
ai costi della vita. I prezzi 
cioi. corrono piu in fretta del
la contingenza. prescindendo 
da essa. Altro che moltiplica-
tore delle spinte inflazionisti-
che I 

11 24 Ore — cui hanno fatto 
eco tutti gli organi di stampa 
padronali — si d buttato in una 
forsennata campagna contro la 
scala mobile, accusata di es-
sere all'origine del processo 
inflazionislico in enrso. I prez
zi aumentano perche aumen-
tano i salari: e il solito ritor-
nello del solito conservatore. 
americano fin dentro le ossa 
magari. ma incapace di dimo-
strare perchfi negli Stati Uni-
ti. dove i salari sono quattro. 
cinque volte quelli italiani. i 
prezzi dei prodotti sono spesso 
inferiori. Ma poi ci sono le vi-
cende di questi ultimi anni a 
smentire clamorosamente i teo-
rizzatori delle test confindu-
striali. 11 boom economico si 
era inlerrotto — hanno deito 
e scritlo — per i salari: trop
po alti. Ebbene. durante que
sta fase recessiva. I'espansio-
ne dei salari e stata modesta. 
11 monte salari. neU'wdustria. 
si i addirittura ridntto nel '65. 
La corsa del coslo della vita 
si e forse. di conseguenza. ar-
restata? macche! Si capisce 
anche perche". L'aumento dei 
prezzi che determmano gli 
scatti della contingenza e pro-
vocato non dai salari ma dal
le sacche di rendita e di spe-
culazione di cui numerosi set-
tori sono prigionieri. Prendete 
i generi alimentari. La carne 
$ divevtata un consumo di 
lusso percht si produce poco 
e male. E si produce poco e 
male perche" le strutture agja-
rie italiane continuano a pog-
giare su istituti che. in altri 
paesi. sono stati liquidati al 
tempo della rivoluzione fran-
cese ma che oggi (Vaffitto per 
esempio) vengono considerati, 
purtroppo anche da qualche 
compagno socialista, tabu. 

Di frutta, invece, se ne pro

duce molta. Qualcuno sostiene 
che se ne produce anche trop-
pa. In realtu se ne consuma 
poca perche, nel passaggio dal
la produzione alia distribuzio-
ne, il prezzo spesso si molti-
plica per due, tre volte. Nel 
mettere sotto accusa la scala 
mobile, I'organo dell'Assblom-
barda vuol far credere che la 
lievitazione dei prezzi e dovu-
ta alia tensione che si deter-
mina fra domanda ed offerta. 
Quando la prima e superiore 
alia seconda, i prezzi salgono. 
Bisogna, dunque, ridurre la ca-
pacita di acquisto per riequi-
librare il meccanismo. Storie! 

Ad ogni stagione, i contadini 
protestano perche i loro pro
dotti vengono pagati una mi-
seria. Tre anni fa nel Ferra-
rese erano disponibili tre mi
lioni di quintali di mele a 7 
(sette) lire il chilo. A Milano 
ed in altri centri, pero, le me 
le continuarono ad essere pa-
gate alio stesso prezzo di pri
ma. II march, dunque, stava 
nelle strutture di mercato, do
minate da gruppi di specula-
tori o, nel migliore dei casi, 
da una onerosa rele distribu-
tiva. 

Un'altra voce che determi-
na I'aumento del costo della 

vita e quella della casa. Gfi 
affitti sono cresciuti vertigino-
samente negli ultimi anni e 
crescono ancora. Colpa dei sa
lari? Degli scatti di contingen
za? Ci vuole una bella faccia 
tosta a sostenerlo, quando tut
ti sanno che alia base delle 
favolose pigioni vi e" la specu-
lazione effettuata sulle aree e 
sulle costruzioni: terreni sui 
quali si seminava grano qual
che anno fa, pagati dalle cin-
quantamila lire al metro qua-
drato; mattoni offerti a 25 lire 
nel periodo del boom quando 
il loro costo di produzione si 
aggirava altorno alle 5-7 lire. 
E si potrebbe continuare. 

Qui statino le radici del pro
cesso inflazionistico che colpi-
see duramente i salari dei la
voratori, costringendoli ad im-
poverire la loro gia povera 
alimentazione. E' su di esse 
che bisogna operare, con una 
politica di riforme. La scala 
mobile non e'entra. Se un pro
cesso bisogna farle e con Pin-
tento di perfezionarla. di ren-
derla capace di registrare 
— meglio di quanto non abbia 
fatto fino ad ora — le varia-
zioni del costo della vita. 

Orazio Pizzigoni 

I mezzadri 

di Pistoia 

respingono 

le proposte 

di Restivo 
PISTOIA. 8. 

I mezzadri della provincia. a se
guito di un'ampia consultazione 
promossa dalla Federmezzadri 
attraverso assemblee comunali, 
hanno lespinto lo schema di ac-
cordo proposto dal ministro Re
stivo ai sindacati come base di 
applicazione della legge sui pat-
ti agrari. giudicandolo «in quan
to si pone sia sul piano dei prin-
cipi che su quello quantitative 
notevolmente al disotto della leg
ge >. Tale presa di posizione 6 
illustrata in un documento del-
I'Esecutivo provinciale della Fe
dermezzadri inviato al Ministro 
e alle orgamzzazioni sindacali. II 
CE. x rivolge un pressante invi
to alle orgamzzazioni sindacali 
mezzadrili perche assumano un 
attecgiamento comune. sulla ba
se dolle proposte formulate rial-
la Federmezzadri. in modo da 
porre i concedenti di fronte alia 
loro pesante responsabilita di 
nrovocare una rottura dolle trat-
tative» e chiede alle stesse di 
« non rinunciare a conquiste che 
i mezzadri hanno ottenuto attra
verso dure e lunghe lotte. con 
quiste che costituiscono la pre-
mpssa indispensabile per andare 
avanti ver^o nuovi avanzamenti 
cnntrattuali. un magciore pote-
re di contrnttazione. la trasfor
mazione della mezzndria in pro 
prieta contariinn ». II documento 
rirhinmn om'ndi 1'aMenzione del 
fovprno sulln nece^ita di con-
rerrmre. nella trattativa. nnan-
to sostentito nel corso dell'ap-
nrov.)7ione della |ptfi!e e in n<ir 
ticolare nella relazione delln 
maeeinranza parlnmontare: < I 
mpz7adri non potrehbero mai 
qiustificarp un alteUpinnipnto dpi 
trnvprno imnronfalo ad una sem-
nlicp mpdia7ionp o. pepfio an
cora. rivolto a favorire l'intran-
siirpnzn pndronalo »• La Fedpr-
mp7zadri di Pistoia annunria in-
fine un rinnovnto r amnio svi-
luppo delle lotte nella provincia. 

I 
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Per I'applicazione dell'accordo 

Resistenze degli Ordini provinciali al ripristino dell'assi-
stenza dopo il disconoscimento dell'accordo firmato 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

La vcrtenza fra i medici mu-
tualisti e l'lNAM non si e anco
ra conclusa: a Milano. Torino 
Trieste e in alcuni altri grossi 
centri la «guerra * continua. I 
consigli provincialj dell'Ordine 
dei medici di queste citta sono 
orientati a non accettare il fa-
ticoso accordo firmato mercole-
di scorso a Roma fra i rappre-
sentanti della FNOOMM e la pre-
sidenza nazionale dell'INAM do
po un'agitazione iniziata parec-
chi mesi fa e un'astensione dal-
l'assistenza diretta di 150 giorni. 

L'Ordine di Milano ha emesso 
sabato un duro comunicato in 
cui dichiara « inaccettabili > gli 
accordi e c li respinge in quanto 
disattendono le principali richie
ste dei medici milanesi: diritto 
di opzione provinciale tra i vari 
sistemi di pagamento, rivaluta-
zione dell'atto medico, equipa-
ra zione dei compensj citta pro
vincia, accordi integrativi pro
vinciali, sia normativi che econo 
mici >. II comunicato conclude 
rinviando ogni ulteriore decisio-

ne alTassemblea dei medici stes
si, la cui data di convocazione 
non e stata comunicata, ma si 
prevede possa coincidere con gli 
uitimi giorni di agosto o. addiril-
tura. i primi di settembre. 

Nel frattempo i lavoratori do-
vranno continuare a subire i di-
sagi e i fastidi causati da una 
situazione di cui essi non hanno 
assolutamente alcun a responsa
bilita. 

I motivi del dissenso fra l'Or-
dine dei medici di Milano e del
le altre citta del Nord e la 
FNOOMM. andando aH'osso del
la questione. sono essenzialmen-
te di ordine economico: riguar-
dano cioe il sistema di pagamen
to delle prestazioni mediche da 
parte dell'INAM. Tali sistemi so
no due: uno a «notula>. cioe 
un determinato compenso per 
ogni visita (naturalmcnte diver-
so se la visita e ambulatoriale. 
o a domicilio, o notturna). l'altro 
a «quota capitaria». cioe un 
compenso annuo fisso per cia-
scun assistito. 

L'accordo appena firmato e un 
compromesso fra la tendenza 
dell'INAM che vuole estendere 

Torino 

Licenziamenti 
alia Challier 

157 su 400 dipendenti — II prowedimento 
comunicato alia vigilia delle ferie 

Prospettive 

congiunturali 
favorevoli 

Una valutazione positiva della 
congiuntura cconomica e stata 
espressa in questi giorni. dopo 
quella dell ISCO dal Banco di 
Sicilia alis vigilia delle fer;e 
estive. La caratteristica piu in-
tercssante sembra il volgersi di 
molti imprenditori verso il mer
cato intemo. noo l3nto perche 
tcmano la concorrenza. quanto 
perche paiono mtravedere :n 
pro=pettiva possibihta di smer-
cio maggiori. Naiuralrnente. :1 
Banco di Sicilia non giudica con 
favore tale sceita poiche potreb
be deteriorare lo sp;r.to di com-
petitivita della nostra industria. 

Elemento negativo c costituito 
ancora dail'edilizia. data >'assen 
za di serie misure di riforma 
da pane del governo (c 167 >. 
urbanistica). Elevato il tono del 
settore automobilistico. anche se 
con una flessione dincremento 
in giugno rispetto a maggio. Nel-
ragricoltura, si e riscontrato un 
eedimento delle quotazioni all'in-
grosso per alcuni prodotti, per 
una minor vivacita della do
manda. 

TORINO, 8. 
L'Unione industriale ha infor-

mato sabato i sindacati che la 
ditta Challier ha richiesto il li-
cenziamento di 157 dipendenti (su 
un organico di 400). per riduzio
ne di personale. 

Ancora una volta — fatti ana 
lochi si sono gia verificati negli 
scorsi ann; — si e approfittato 
dell'assenza per ferie dei lavo 
ratori per sferrare un violentis-
simo attacco ai livelli di occu-
pazione. La fabbrica. che e mol
to nota in Torino per la sua pro 
duzione di utensileria meccanica. 
era da tempo sotto amministra 
zione controUata in seguito ad una 
errata conduzjone di cui gravi 
responsabilita sono da attribuirsi 
ai tito'.ari. 

I lavoratori della Challier erano 
stati costretti a dure lotte ed a 
manifestazioru pubbhche per im 
porre il normale pagamento del
le loro retribuzioni. tanto che 
nella vcrtenza era mtervenuto 
lo stesso sindaco di Torino. Ora 
si e pas>ati decisamente ad una 
a zione di ridimensionamento del 
personale alia quale non appaiono 
estranei altri gruppi industriali 
interessati ad assumere il con
t rols deH'azienda. 

I sindacati farmo rilevare il 
modo vergognoso con cui tale 
opera zione viene eondotta; modo 
che impedisce di fatto il normale 
svolgersi della procedura previ
sta per i licenziamenti collettivi 
che presuppone. per le necessarie 
coniiiltazioni. la presenza dei la
voratori. 

ovunque la «quota capitaria» 
e la richiesta dei medici di ade-
guare il rapporto in base alle 
esigenze di ciascuna provincia. 

Ma questo compromesso. che 
prevede !a «quota capitaria»' 
per le visite ambulatoriali e la 
«notula» per quelle a domici
lio. sostengono i dirigenti dei 
medici milanesi, favorisce i pro 
fessionistj del sud, nelle cui cit
ta e maggiore il numero annuo 
delle visite per assistito. mentre 
si risolve in una beffa per i 
milanesi che hanno un basso nu
mero di visite. e che per molti 
aspetti sono stati gli animatori 
piu accesi della vertenza sinda-
cale. Ecco. quindj. il perche del
la loro richiesta di opzione pro
vinciale. fra i vari sistemi di pa
gamento. 

Evidentemente tutto cid non 
basta per giustificare l'atteggia-
mento di assoluta intransigenza 
nei confront! dell'accordo. E" 
chiaro infatti che l'impostazione 
data dall'INAM alia soluzione del
la vertenza (sola preoccupazjone 
sembra fosse stata quella di ge-
neralizzare la c quota capitaria >. 
senza tenere in alcun conto le 
esigenze dei medici e l'estrema 
urgenza di una profonda e de
mocratica riforma sanitaria) ha 
favorito e rafforzato le posizio-
ni di quei gruppi di medici ol-
tranzisti (ma non solo di loro) 
che ora «spingono > la situa
zione e premono per rimettere 
in discussione l'accordo come se 
nulla fosse successo e i mesi 
di lotta non fossero serviti a 
niente. Avendo come obiettivo ul
timo la lotta alia riforma. 

Responsabilita. quindi. in pri
mo luogo dell'Ente assistenziale. 
per il burocratico assenteismo dei 
mesi scorsi (c'd addirittura chi 
sostiene che 1'INAM non ha per-
so moltj soldi durante il penodo 
di assistenza indiretta. essendo 
aumentate si le spese mediche. 
ma essendo dimtnuite e fortemen 
te !e visite e di conseguenza le 
presenzioni di medicinali) e per 
la chiusura verso qualsiasj solu
zione che vedesse sotto un nuovo 
aspeUo il rapporto fra Ente. me
dici e assistiti. 

Il contenuto dell'accordo e in 
ogni caso irvadeguato: tale e an-
cne il giudizio della CGIL che. 
.•n sede di ratifica de! con?iglio 
di ammin;straz:one dell'INAM. si 
e astenuta. Mo!:o di p:u e di 
meglio si sarebbe potuto fare. 
sok> che s: fosje cons:derata con 
serieta e obiettivita la si 
tuaz:one esistente all .nizio della 
vertenza e successivamen'e du 
ran'e alcune fasi di essa. 

Tuttavia. al punto cui sono 
giimte le cose non e p:u possi 
bile che i lavoratori sopportino 
ancora a lungo di subire I'assi
stenza iodiretta: domani sera vi 
sara un incontro a Roma fra la 
direzione nazionale dell'INAM e 
rappresentanti degh ordini di Mi
lano e Torino: e ausp;cabi!e che 
ne esca una salutare chiarifk-a. 
z~<*i? e che si trovino gli elemen 
:i per dare validita agli accordi 
anche in quelle province dove 
non sono stati accettau. 

In caso contrarjo t lavoratori 
non comprenderebbero l'ulteriore 
proseguimento deli'agitazione e. 
come dice un appeJo della CCDL 
di Milano ai medici perche ri-
prendano I'assistenza diretta, 
t sarebbero costretti a chiedere 
a chi di dovere di prowedere 
ad assicurare quest'assistenza sa
nitaria diretta e gratuita garan-
tita dalla legge >. 

Scrlvete latttrt brtvl, 

con II vostro nome, co-

gnome • Indlrizzo. Pre-

cisale se non volele che 

la flrma tla pubblica-

la • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA OEI TAURINI, 19 

ROMA. 
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Medici: incontro all'IN AM | 
oggi a Milano e Torino I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L'articolo di Snow 
e la polilica cinese 

Cara Vnita, 
Edgar Snow, da circa trenta anni il piu 

autorevole portavoce in Occidente di Mao-
Tse-Tung e del gruppo dirigente cinese 
(e autore, fra l'altro, deH'unica storia 
« autorizzata » della rivoluzione cinese scrit-
ta da un occidentale), ha animesso in un 
suo recente articolo — sia pure in un 
modo contorto e imbarazzato — che il go
verno di Pekino ha frapposto ostacoli ad 
un piu efTicace intervento sovietico nel 
Vietnam. 

Scrive infatti lo Snow (riportato dal-
VEspresso del 7 agosto c a . ) : < Si dice 
ce anche che i russi, avendo preso in 
considerazione I'ipotesi di far atterrare 
i loro aerei nelle basi della Cina meridio 
nale, si siano sentiti rispotidere che gli 
aerei dovevano essere posti sotto coman-
do cinese. Mosca rifiuto ». 

L'imbarazzo dello Snow traspare dal 
fatto che. mentre pone sotto forma ipototi-
ca («Si dice... ») la nota proposta so\ ie-
tica del ponte aereo e l'incredibile prc-
tesa cinese di assumere il comando della 
o|K=razione, da invece per certa la cou-
clusione negativa. (« Mosca ririuto >). 

Si ha dunque — da fonte insospettabile — 
la conferma di un fatto che del resto era 
gia largamente trapelato. Impedendo con 
un pretesto ingiustificabile la messa in 
atto del ponte aereo tra l'URSS e il Viet
nam, i dirigenti cinesi costringono i so-
vietici a trasportare via marc il grosso 
dei loro aiuti (ecco allora spiegate lc no 
tizie di navi sovietiche che rischiano di es
sere bombardate dagli aerei americani 
nella rada di Haiphong). 

Sono anche largamente note le conse-
guenze militari di questo impedimento: i 
Mig sovietici, clie attraverso il ponte ae
reo potrebbero raggiungere in due tre giorni 
(e gia pronti al combattimento) il territorio 
vietnamita, debbono invece essere smonta-
ti. trasferiti attraverso un viaggio di varie 
settimane ed infine rimontati aH'arrivo, 
con una perdita di tempo di circa tre mesi. 

I sovietici non hanno mai voluto far chias-
so attorno a questo fatto (che oggi peral-
tro viene confermato da una fonte insospet
tabile) perche — credo — il loro primo 
scopo rimane quello di aiutare i compa-
gni vietnamiti. non quello di screditare i 
compagni cinesi. Per questi ultimi, inve
ce. lo scopo principalc sembra quello di 
colpire il prestigio del primo Stato so
cialista e del Partito di Lenin, di impedire 
all'LIRSS di portare avanti una strate-
gia mondiale capace di conciliare la di-
fesa della pace con 1'avanzata del movi-
mento di liberazione antiimperialista. 

Questa conciliazione e impossibile. co
me sostengono i cinesi? Ma come dimen-
ticare che negli anni 1955 61, allorche si 
realizzarono le eondizioni paste dal XX 
Congresso del PCUS (« l'unita delle forze 
antimperialiste e di pace pud evitare la 
guerra mondiale e far avanzare la causa 
della liberta dei popoli >), la strategia del 
movimento operaio internazionale ha regi-
strato i piu vasti e rapidi successi, attra
verso la conquista della indipendenza da 
parte di decine di popoli e una ritirata 
generaJe deH'imperialismo? Come dimen-
ticare che proprio nel periodo dell'unita 
internazionale attorno alia strategia della 
coesistenza pacifica. si realizzarono le vit-
torie di Cuba e dell'Algeria? 

E come dimenticare, altresi. che l'im-
perialismo e tomato aU'ofTcnsiva dopo la 
rottura di quell'unita da parte dei dirigen
ti cinesi, che pure in un primo tempo ave-
vano approvato la Iinea del XX Congresso 
e anzi se ne erano proclamati precursor!? 

Certi assurdi atteggiamenti cinesi degli 
ultimi anni possono essere spiegati soltan-
to come il prodotto di una linea generale 
errata e tuttavia tenacemente perseguita: 
tanto piu tenacemente perseguita, anzi, 
quanto piu i fatti si incaricarono di dimo-
strarne la profonda erroneita. I cinesi ac-
cusano i sovietici di essere arrendevoli nei 
confronti dell'imperialismo americano: ma 
laddove l'URSS e impegnata in prima per
sona (come a Cuba e in Egitto) i tentati
ve delle forze imperialiste di invadere quei 
Paesi o di sovvertirne il regime sono mi-
seramente falliti. Dove invece ha avuto 
libera giuoco la linea politica cinese e la 
responsabilita piu o meno diretta della 
Cina (come in Indonesia e, in una certa 
misura, nel Ghana) abbiamo assistito a 
veri e propri disastri. 

Dobbiamo continuare a lavorare per un 
ritorno all'unita del movimento interna
zionale ma cio sara possibile se — in pri
mo luogo — i dirigenti cinesi sapranno 
scriamente apprendere la lezione dei fatti. 
Che spesso. lo sappiamo. e una lezione 
ostica: piu ostica della corrente impe-
tuosa dei fiumi. 

Fraterni saluti. 
ROBERTO FOGGI 

(Torino) 

« Perle » di dcpnlati 
democristiani 

Cara Vnita. 
sia mo un gruppo molto numeroso di ex 

perseguitati fascisti. mutilati ed invalidi 
di guerra . ex perseguitati razziali e inva
lidi civili di guerra. e abbiamo tempo ad-
dietro. letto con grande sorpresa 1'inter-
vento del senatore d.c. Militerni. il quale. 
non solo ha affermato che il sistema pen-
sionistico italiano e il migliore del mondo. 
ma che le pensioni di guerra vanno abo 
lite perche sono spese improduttive. Se 
queste dichiarazioni non fossero ridicole, 
sarebbero estremamente gravi per milio
ni di pensionati di tutte le categorie. Per 
che intanto il senatore Militerni non ab 
bandona il Parlamento e non si mette ad 
usufruire di questo sistema ptnsionistico 
superiore. prima che finisca? 

GINO BIANCHI 
(per i mutilati ed invalidi di guerra) 

PIERO POLDIER1 
(per gli ex perseguitati politici 

antifascisti) 
GIUUO BERGAMO 

(per gli ex perseguitati razziali) 
UGO PIERACCINI 

(per gli invalidi civili di guerra) 
(Via reggio) 

giuriose verso tutti gli invalidi e che in 
bocca ad un democratico « cristiano > non 
fanno certo una bella impressione. 

CAMILLO BRANDONI 
(Roma) 

Ino Iselli 

I 
I 
i 
L_ 

Le affermazioni ingiuriose del se
natore democristiano non sono mono 
gravi di quelle die da anni ripetono 
i i w i nmiisfri ed uomiiii di governo 
democristiani. Come il nostro lettore 
ricordera anche prima della manife
stazione tre ministri del centra sini
stra si sono particolarmente disiinti 
in una azione di rinvio della questio
ne delle pensioni dei mutilati. Colombo 
alia riunionc di Palazzo Madama so-
stenne cite non vi erano soldi e che 
tutto sarebbe stato discusso con il hi-
lancio del '67. Pieraccini, socialista. 
soltolineo die prima bisonnava fiensa-
re alle spese del Piano e Preti. so-
cialdemocratieo. si limito a mettere 
in eridenza la « rinidita » del bilan 
cio. Come si pud ben capire il sena
tore Militerni non ha fatto altro che 
interi)retare. a suo modo. le diretti-
ve del governo. 

I consiglieri 
della P I. non hanno 
lotto In nostra risposta 
Cara Unita, 

tempo fa abbiamo inviato una letlcra 
che esponeva lo stato di disagio dei Con 
siglieri (impiegati di gruppo A • n.d.r.) 
del ministero della Pubblica Istruzione e 
dei Provveditorati agli Studi. 

La nostra c a m e r a si arresta al coeffi 
cicnte 325. mentre avanzano solo coloro 
che scelti in base alia piu feroce discri-
minazione accettano hi supremazia della 
« malla scolastica ». Partccipiamo a con-
corsi. siamo laureati. abbiamo res|X)iisabi 
lita di controllo e. tuttavia. restiamo di-
|M?ndenti (gerarchicamente) di quelli che 
dovremmo controllare. 

Non si puo parlare della nostra situa 
zione suH'l/m/ri che 6 un giornale che si 
batte per una scuola democratica? 

Un gruppo di consiglieri della P.J. 
(Roma . Milano - Torino - Genova) 

Cara Unita. 
in seguito alia protesta che noi mutila 

ti ed invalidi di guerra abbiamo fatto il 
22 giugno ho poi letto sull'JJnitd le dichia 
razioni fatte dal senatore dc Militerni che 
oltre a sostenere che il sistema pensio 
nistico italiano sarebbe il migliore del 
mondo ha affermato che le pensioni di 
guerra dovTebbero essere abolite in quan
to spese improduttive. 

Vorrei dire al senatore democristiano 
che simili affermazioni sono gravi ed in 

La rostra situazione e stata da noi 
compiutamente esftosta anche in que 
sta rubrica nei mesi scorsi. La let 
tera che in riroposito ricevemmo scrn 
come elemento per un discorso sulla 
necessitd di rivederc. anche nel qua 
dro della riforma della P.A., la eon 
dizione di inferioriia. del tutto imtne 
ritata. che vi viene risen^ata. A quan 
to ci risulta la Fcderstatali CGIL ha. 
fra l'altro. ben presente talc esiaenza. 
E al momenta delle trattatire per la 
riforma funzionalc e retrihutiva sara 
chiesta giuslizia per la vostra cate
goria. 

1 5 mesi di imiiliazioni 
per i giovani di leva 
SpeUabile Unita. 

sono uno dei tanti giovani che di scaglio 
ne in scaglione terminann i loro inutili 
quindici mesi di « naja ». Ora che la min 
ferma e finita. voglio esprimere. per too 
mezzo, la volonla che dovrebbe animare 
ogni giovane rittadino di denunciare e 
imnegnarsi a correggere le assurdila e lo 
ingiustizie che si enmpiono neirambirnte 
delle cascrme. To vorrei poter par lare del
la spnrcizia. delle mnncate cure mediche. 
dei suicidi .delle ingitiste punizinni. delle 
reprimende. dei favoritism!, degli ahusi 
d'autorita e di un sacco di al tre umilia 
zioni che ogni giovane 6 costretto a subire 
durante il servizio di leva. La nostra per-
sonalita viene schiacciala, la scusa del 
grndo induce spesso certe persone a farsi 
fare, in cascrma o fuori. servizi che do 
vrebbero essere compiuti da dnmestiche 
contratlualmente retribuite Le poche per
sone oneste che vivono la vita militnre di 
carr icra. non possono accontentarsi di dire 
che 1'Italia d fatta cosi. non possono conti
nuare a tacere. La paura e una malattia 
che va guarila con In forza d'nnimo con 
il coraggin della denuncia e del rischio. 
Chi. come me. e finalmente uscito dalle 
stretloie degli ohblighi e delle impnsizioni 
ricatfalorie. deve sentirsi impegnato a 
impedire che questo stato di cose continui 
e si allarghi. 

Cordiali saluti. 
FLAVTO CRTPPA 

(Merano) 

L'lNAIL per 
Vir^ilio Bianrlii 
Signar direttnre. 

mi riferisco alia Icttera pubblicata sul 
suo giornale del 10 giugno c a . . nella qua
le il signor Virgilio Bianchi di Colle Val 
d'EIsa lamenta di non poter ottenere dal 
I'lNAIL l'indennizzo per la sordita ctic 
avrebbe contratto a causa del lavoro in 
una falegnameria. come pure di non po-
tere ottenere le cuffie protettive che sa 
rrhbero necessarie per evitare 1'aggrava 
mento della malattia stessa. 

Mi displace di dover confermare che la 
otopatia contratta da chi 6 addetto al la
voro nelle falegnamerie non pud essere 
indennizzata dall'INAIL come una malat
tia professionale. perche la Iavorazione del 
legno. che pur e talvolta pericolosa ptT 
I'integrita dell'appara»o uditivo degli ad 
detti. non e compresa tra le lavorazioni 
tassativamente elencate da l l a r t . 3« della 
Tabella delle malattie professionali. rela 
tivo. appunto. alia sordita da rumori. 

Per quanto riguarda. invece. le cuffie 
protettive, vorrei ricordare che I'obbli 
go di fornire i mezzi necessari alia p r e 
venzione grava sui datori di lavoro giu 
sta quanto dispone il DPR 19 marzo 1956, 
n. 303, le cui norme devono essere fatte 
o s ? e n a r e dal competente Ispettorato me
dico del lavoro. 

Pur se le disposizioni attualmente in vi 
gore non mi consentono di affermare, 
neanche per via di una interpretazione 
estensiva. la competenza dell'INAIL per il 
caso segnalato dal suo giornale, deside 
ro comunque consigliare per suo tramite 
il signor Bianchi di rivolgersi. sia per le 
visite specialistiche. sia per ogni utile in. 
formazione, alia Sede dell'INAIL di Sie 
na, la quale esaminera il caso con ogni 
possibile benevolenza. 

Con i migliori saluti. 
LUIGI RENATO SANSONE 

(Presidente dell'INAIL) 


