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Pomqni e giovedi sciopero nazionale degli autoferrotranvieri 
— . — , 

Tram: calano i passeggeri 
la velocita, le entrate 
Colpa dei lavoratori ? 

Chiaro monito dello sciopero 

/ ferrovieri non 

sono 
a turni di 11 ore 

Dichiarazioni del SFI e del SAUFI - Ferme critiche 
CISL sulle responsabilita governative e padronali 
per le agitazioni nel pubblico impiego e nei servizi 

Vasta eco ha avuto sulla 
stampa il riuscito sciopero dei 
40 mila macchinisti e « viag 
gianti > delle ferrovie (al 05 
per cento) statali . conclusosi 
domenica sera, « E ' . statu un 
successo chiaro ed cloquente 
— 6 detto in un comunicato del 
SFI-CGIL — venuto a confer-
mare la volonta del persona-
le di ottenere turni pin umani. 

Dal canto suo il segretano 
della CISL ferrovieri. Costnn-
tini. ha detto che « la par ted 
pazione altissima alia manile 
stazionc csprnnc. tra 1'altro. lo 
stato di disagio nel quale si 
trova la categoria ». Kespin-
gendo « l a prassi costante di 
negare ogni sia pur motivata 
rivendicazione con la tradizio-
nale affermazione del disavan
zo aziendalc >. il dirigente del-
la CISL ha sostenuto « che non 
c giusto che gli errori del po 
tere politico si traducano in un 
autnmatico motivo per respin 
gere le richieste dei sindacati > 

Nel momento in cui il CNEL 
ha avvertito I'esigenza di pre 
disporre un discgno di legge 
per la riduzione dell'orario di 
lavoro (a 45 ore settimanali 
con 2-1 ore di riposo per tutte 
le categoric), pretendere che 
proprio i ferrovieri, sottoposli 
a sforzi c impegni fisici (mez-
zi piu pesanti, convogli piu lun-
ghi. velocita piCt elevate, si-
stemi di traffico in parte cen-
tralizzati) restino alia media 
di 47 .ore cjrca settimanali con 
turni anche di 11 ore e quanto-
meno un nonsenso. 

Questo orientamento del mini-

1 
Ruoli fecmci 
dello Stato 

vun*i uer meta 
Allro che «sovrabbondanza> 

di statali I Lo stesso minlstro 
Andreotti, in un articolo, for-
nlsce questa settimana i datl 
sul ruoli tecnlcl di cui I'anv 
mlntstrazlone statale e ca-
rente. Eccoll, ministero per 
mlnistero, dal confronto fra 
organlco atluale e post! co
pe rti: 

L L P P . . 
Agricollura 
Difesa . . 
Finance 
Giuslizia . 
Induslrla . 
Inlerno . . 
Marina . . 
Poste . . 
Istruzlone . 
Sanita . . 
Tesoro . . 
Trasportl . 
Turlsmo 

1104 
2257 

128 
821 

28 
283 
190 

8 
550 
309 
818 

4 
339 
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880 
1388 

75 
492 
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180 
184 
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280 
5(3 
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318 
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stro e delle FS si spiega solo 
con la loro linea di supersfrut-
tamento del personate di tutte 
le categoric, messo in atto da 
tempo. Ecco perche, come e 
detto nel citato documento del 
SFI-CGIL « il personale e im 
pegnato a tenersi pronto per 
una prossima azione ». mentre 
dal canto suo la FISAFS (che 
organizza i sindacati autonomic 
ha sollecitalo la * intensifica 
zione della lotta ». I sinda 
cati s'incontrano in settimana 
per decidere le forme della 
prosecuzione (le|l'azione. 

Non sono mancate anche ien 
le irritate richieste di parte 
padronale di leggi antisciopero. 
Un deputato liberale ha pre-
sentato una interrogazione. Per 
evitare sacrifici ai cittadini e 
ai lavoratori interessati la stra-
da non e quel I a di leggi anti 
costituzionali. ma e quella di 
dare uno sbocco positivo alle 
verlenze sindacali che si tra 
scinano da anni. non certo per 
colpa dei sindacnti e dei lavo 
ratori interessati 

Quella dei ferrovieri si col 
loca nel contesto della diffusa 
agitazione dei dipendenti pub 
blici e degli enti locali e dei 
servizi (riferiamo a parte sul-
la lotta degli autoferrotran
vieri). 

La segreteria della CISL a 
tal proposito ha chiesto all'on. 
Mora nei giorni scorsi . . un 
c confronto sulle posizioni del 
governo e quelle dei sindacati 

sull'intero arco della situazione 
sindacale in questi scttori >. 
Moro, con la sua tattica di-
latoria. ha rinviato a «dopo 
le feste» quello che, nei fat-
ti, e uno scontro politico-sin-
dacale. fra lavoratori e go
verno. 

La CISL. in un suo comuni
cato ha sottolineato il fatto 
che « i tranvieri delle aziende 
municipalizzate. concessiona-
rie e private non realizzano i 
rinnovi dei contratti da oltre 
un anno »: cosi accade per i 
« lavoratori delle aziende elet-
triche municipalizzate che at-
tendono il rinnovo del patto di 
lavoro >. mentre «negli enti 
locali, in moltissimi casi, si e 
prooeduto alia unilaterale ri
duzione dei trattamenti econo-
mici legittimamente acquisi-
ti >. Inoltre, per gli statali la 
stessa CISL. accogliendo la ri-
chiesta della COIL, ha indica-
to la data c del 15 gennaio 
per avere dal governo una ri-
sposta chiara sui problemi del 
riassctto e della riforma ». Da 
segnalare, infine. Fastensione 
per sabato del personale dello 
Enalotto (concorsi pronostici) 
per la mancata erogazione del 
prcmio di operosita. 

Per il traffico caotico I'ATAC di Roma ha pagato a vuoto 58.000 gior-
nate lavorative negli ultimi quattro anni - Le corse « perdute » per gli 
ingorghi provocano la fuga degli utenti verso la motorizzazione indivi-

duale: cosi diminuiscono gli incassi e peggiora la circolazione 

Petrucci. il sindacn di Roma, 
neU'autiinno del '65. aprendo 
un cnnvegno dcll'ANCI sul traf 
fico. disse: « L'INPS ha minac 
ciato di se(|uestrarci gli auto 
bus se non paghiamo regolar-
mente i contributi. Ma siamo 
con l'acqua alia gola: accada 
quel che accada *. E" trascorso 
un anno e 1'INPS ha denuncia 
to I'ATAC per il mancato ver 
samento dei contributi: nean-
che questa staffilata. perd. ha 
seosso I'apatia governativa in 
materia di trasporti cittadini. 

Le due aziende romane. la 

Gravissima misura 

L'INAMhatolto 

I'assistenza 

a 350 mila 

mezzadri 

pensionati 
La segreteria della Federmez-

z.adri ha esaminato la preoecu-
pante situazione venutasi a de-
terminare nella categoria dopo 
la grave sentonza della Corte di 
Cassazione e doix) le non meno 
gravi decisioni adottate dal-
1'INAM in base alle quali i mez
zadri e coloni pensionati vengo-
no"-prfvati del diritto dell'assi-
stenza malattia a partire dal 6 
dicembre scorso. 

n fatto che oltre 350 mila ex 
mezzadri e coloni pensionati si 
vengono a trovare dall'oggi al 
domani sprovvisti del trattamen-
to di malattia e che fino a quan-
do non si saranno trovati i modi 
e i niezzi per ripristinare tale 
diritto gh stessi dovranno prov-
vedervi con l'inadeguato assegno 
inen5i!e di iiensione dj 12.000 lire, 
non fa che accrescero i gia nu 
merosi niotivi <li inquietudine 
prescnte fra la categoria e non 
puo che solievarc' una rinnovata 
ed energica protesta della cate
goria stessa contro uno stato di 
cose che investono innanzituttn 
problemi relativi alia certezza del 
diritto sia sul piano conirattuale 
sia sul piano assistenziale e pre-
viden/.iale cui l'autorita govenia-
tivo. come piu volte richiesto dal 
la Fedormezzadri. deve urgente-
uiente provvedere. 

I-i segreteria della Federmcz-
zadri. mentre ha gia chiesto un 
urgente incotitro con l'autorita 
ininJAteriale. chiode al governo c 
al parlamento immediate disposi-
zioni perche le prestazioni non 
siano sospesc e nel contempo ven-
gatio envinati provvedimenti vol-
ti ad as.-;icurare anche ai mez
zadri e coloni pensonati. gia assi-
curati pros so 1'IN'AM. il diritto 

i alia assistenza malattia. 

Annunciata dal ministro Tolloy 

Prossima liberalizzazione 
commerciale con I'Est 

Si sta approntando la lista dei prodotti che po-
tranno essere scambiati senza vincoli — II pre-
sidente dell'ICE, Donati, prevede un calo dei ritmi 
di espansione del commercio estero italiano 
E" prossima una relativa i;be-

ral;zzaz!one del commercio e.^e-
ro itahano nei confront! 6e: pae-
si del)'Est europeo. Una comnus-
sk*ie forrruta tra : mxnsten m 
teressat: sta approntando La lista 
dei prodotti cho potranno essere 
scamb-iati sonza gl. attuali vin 
coH tra 1'Itaha e I'fcluropa o 
rientale. Queste rh>!iz:e s*>no sta 
te ribadite dal nv.mstro del com 
mercto c-^ero. on. Tolloy. ne» di-
scorso conciusi\o pronunciato .en 
alia riun.one del Consigl-o gene-
rale dell'Utituto per il commercrio 
estero. 

D m.tnstTO Tolloy ha affermato 
che la e.>igenza di tale hberaliz 
za zione \enne da egli stesso po-
sta in evrdenza dieci mesi or so
no. « Annunciai fin d'aUora — ha 
detto — la neeessita di adeguare 
la politica commerciale alia noo-
v* situazione politica. con mag 
giori aperture verso : paesi del 
I'Est. Laccordo FIAT URSS -
ha proseguito il m^iLstro — che 
ho r;tenutc di dover fermamente 
sostenere non gia epi*od:camente 
nva nel quadro di tale orienta
mento. ha di fatto se«tnato una 
tvolta nei commercio europeo. ed 
•hbiamo «\*uu> U soddisfazione 

•j; veoer approvato e politicamen-
te sanzionato tale or:eniamento 
prima daLI'UEO. poi dalia >:essa 
NATO » 

Reiat;\a."nente al pouv.z amento 
deli ICE ion Tolly ha affermato 
cho per il 19o« vi <ara un an 
memo del .iO'r dei f«wnii di b; 
iancK>. II m.nistro ha po. accen 
nato a van altn problem: r.JEuar-
danti il commerc.o estero. >.n par-
tieolare per qj,in:o ngjarda ; 
prob.em; credit;zj. L'a.-vian:ento 
degh scambi tra ITtaha e «li al 
tri paesi del mondo e le relative 
prospettive sono stati oggetto. 
part:colarmente, del discorso pro 
nunciato dal presidente dell'ICE. 
professor Antigono Donati. Da 11a 
relaziore da egli svolta nsuira 
che nei prwni 10 mesi del 1966 
le importazioni sono cresciute del 
18.1% mentre l*incremento delle 
esportazioni d stato del 12.8^. il 
che ha portato ad un appesanti 
mento della nostra bilanaa com 
merciale. Circa le prospettive 
piu prossime. per i) 1967. i! pre 
sidente dell'ICE ha nlevato che 
si pud ragionevolmente contare 
su un ulter.ore aumonto del 10^ 
delie esp»>rtaz.oni e del Ifi.S'o del
le importazioni, oss:a *u una fl05-
sione dei ritmi attuali. 

Sciopero 

generate 

a Vitforio Veneto 

per la Colussi 
TKEVISU. i!* 

E' pro*e.i uta ien i'az one alia 
Colussi. dopo io sciopero gene 
rale effettuato sabato a V.ttorio 
X'eneto per sol:daneta con I di 
pendenti del.a grossa fabbnea 
dolciana. ia cm direzione n-
fiuta caparb;amen:e l'applicazio 
ne del njovo contratto. firmato 
!o scorso octobre. 11 propr;euir:o 
deila fabbrica. che e anche pre 
sidente della Associaziooe provm 
ciale ind:istriali dokian. non vuo 
le U contratto perche lonere che 
ne denverebbe sarebbe «insop-
portabile per La sua azienda ». 

Di fronte a tale giustificazio 
ne. j sirviacati hanoo proclamato 
unitariamente uno sciopero ad 
oitranza che dura da dieci giorni. 
Lo sciopero generale ha visto ta 
panecipazjone dell80fo dei tavo 
ratori tessili, metalmeccanici e di 
aitre categoric Assieme ai dv 
pendenti della Colussi. si sono 
recati in corteo al teatro Verdi. 
Aove harmo parLiro il segretano 
HIIMUAU rielU FH^IAT. Masu-

I doro. • Bracchi per La CISL. 

ATAC e la STKFEU. hanno con 
tinuato ad andare a rololi e, 
adesso, si uniscono alle conso 
telle di tutta Italia per respin 
gere la richiesta dei tranvieri 
di rinuuvare il contratto. < II 
hello e che ci danno pure ra 
gione — diccva ad alta voce il 
bigliettaio di un autobus affol 
lato alia vigilia dell'ultimo scio 
pero —. Ci danno ragione. Di 
cono che non chiediamo trop 
no. Ma alia fine concludono che 
non e'e niente da fare perche 
le aziende sono in deficit. E 
che e enlpa nostra? ». 

II deficit, certo. esiste e per 
tutte le aziende comunali di 
trasporto. Anzi, non solo esiste 
ma tende inesnrabilmente ad 
aumentare. anno dopo anno. 
mentre. altrettanto inesorabil 
mente. diminuiscono gli utenti. 
gli incassi e la velocita com 
merciale. Ma e follia pensare 
di « equilibrare costi e ricavi * 
nell'ambito aziendale bloccando 
i salari e aumentando le tarif-
fe. La politica della lesina che 
Taviani e Colombo hanno ordi-
nato ai prefetti di far appli-
care . e un completo fallimento. 

II caso di Roma e il piu cla 
moroso ma soltanto a causa 
delle dimensinni" It stesse ten 
denze possonn essere ritrovatc 
in tutte le citta grandi e medie. 

< Ecco — spiegava Aldo Giun 
ti qualche tempo fa in una con-
ferenza stampa — immaginia-
mo la cosa piu assurda di que 
sto mondo. Immaginiamo che i 
lavoratori dell'ATAC. anziche 
chiedere un miglioramento del
le loro condizioni, accettassero 
una drasttca riduzione delle re-
tribuzioni. Diciamo una ridu
zione del 20 per cento. Si sal-
verebbe I'ATAC? Ma neanche 
per sogno! II disavanzo preven-
Uvaio per il 1967 e infatti di-29 
miliardi e mezzo: con la ridu
zione 1'azienda risparmierebbe 
circa 8 miliardi; resterebbe 
sempre un disavanzo di 21 e 
passa miliardi ». 

Questa. dunque. e una s trada 
sbarrata non soltanto dalla vo-
lonla dei lavoratori. ma anche 
dall 'aritmetiea. 

I risparmi vanno ricercati in 
al tre direzioni. Inutile tentare 
di aumentare le entrale accrc 
scendo le tariffe perche tutte le 
esperienze fatte in questi anni 
dimnstrano che la normale fuga 
degli utenti — provocata dal 
cattivo funzinnamento dei ser
vizi pubblici — vicne rcgolar-
mente accelcrata ogni qualvol-
ta si «adeguann * le tariffe. 
A Roma per il 'CG si prevede 
una diminuzione delle entra te 
di oltre un miliardo di lire. 

Quale e dunque la direzione 
giusta? La dnmanda i sindacati 
e i lavoratori se la sono posta 
gia da molti anni e hanno an 
che dato le risposte. E non solo 
le risposte: hanno anche Iottato 
per risolvere il problema che 
interessa tutta la ciltadinanza 
(sia quella impossibilitata ad 
acquistare un'auto e sia quella 
che 1'auto ce 1'ha). A Roma, a 
partire dal 19fil, frequenti sono 
stati gli sciopi-ri in difesa delle 
aziende comunali. 

Nei loro document! i sinda
cati fanno osscrvare che il ser-
vizio pubblico di trasporto puo 
essere paragonato alia catena 
di montaggio di una industria 
con la... complicazione di svol-
gersi al l 'apcrto: in mezzo a 
milioni di intrusi appiedati c 
motoriz7ati che intralciano il 
lavoro. K allora come stupirsi 
se dal 1962 al 1965 I'ATAC ha 
* perduto ». a causa del traffi 
co caotico. ben 379.593 corse? 
Tenendo conto che su ogni 
autobus rimasto immobilizzato 
lavorano due persone e che Ia 
duratn di una corsa e prcvista. 
in media, in mezz'ora, I'ATAC 
ha dunque pagato a vuoto 58.000 
giornate lavorative. 

I tecnici del traffico, del re 
sto. hanno parlato chiaro sulla 
qucstionr dei costi. Questi. per ' 
una azienda di trasporto. vanno 
calcnlati non sullo spazio ma 
sul tempo: se la velocita com 
merciale degli autobus scendc 
da 16 chilometri orari a 14 il 
costo del per?onalc aumenta del 
7.1 per cento: se ^cende da H a 
12 il costo risulta accresciuto 
del lO'r. E" proprio quello che 
accade a Roma dove la velo 
cita commerciale diminuiscr 
ir.iplacabilmcnte (r.cl 1964 la 
velocita media generale e ca 
lata da 13.5 chilometri orari a 
12.8: nelle ore di punta gli auto 
bus non superano i 5 6 kmh) . 

Queste cose, del resto. sono 
assai note. Bisogna dare la 
priorita al mezzo pubblico se si 
vuole risolvere. o quantomeno 
alleggerire. il problema del t ra 
sporto nei centri urbani. Un 
cittadino a bordo di un'auto oe 
cupa 10.70 metri quadrati da 
fermo e 75.3 se procede alia 
velocita di 30 chilometri orar i ; 
a bordo di un autobus a pieno 
carico. ne oerupa. invece, sol
tanto 0.41 da fermo e 1.63 mar-
ciando alia stessa velixrita. 

| Quatito risparmierebbero le 
aziende comunali se gli autobus 
avessero delle coisie pief t ren 
ziali? Si pensi che a Roma la 
superfine stradale utile, a can 
sa delle auto in sosta autoriz 
zata o meno e di altri intralci. 
e pari alia meta della car reg 
giata. Quanto risparmierebbero 
se funzionasse una vasta rete 
metropolitana? Quanto sarebbe 
meno onerosa la gestione dei 
servizi pubblici se gli impren-
ditori che guadagnano miliardi 
dal trasporto della manodopera. 
fossero costretti a pagare il lo
ro contributo alia cnllettivita? 
F. se lo fossero i proprietari di 
alee valorizzate dal collega-
mento con il centro cittadino? 

Queste sono le tlomaude che 
i tranvieri pongono. con lo scio 
pero, a chi continua a fare il 
discorso sull'austerita e a non 
volcr affrontare il vero proble
ma per timore della FIAT. Lo 
sciopero, percio. non e soltanto 
giusto: e necessario. anche se 
eomportera disagi per la citta-
dinanza. 

Silverio Corvisieri 

Dopo la positiva conclusione della ventenza contrattuale 

Metallurgy: cronistoria 
dello battaglia piu lunga 
A Milano 175 ore di sciopero a testa nelle aziende pubbliche e 211 in quelle pri
vate - D a l « n o » preventivo della Confindustriaallerivendicazionicomuni-Trat-
tative difficili e lotte massicce - Contrappunto di prese di oos'zione negative del 

governo - L'accordo Intersind e le altre brecce nel fronte padronale 

Bonomi lo 
smemorato 

L'on. Boiunni ha scatenato 
una campauna contro i socia 
lisli e le simstre per assicu-
rare alia Federconsorzi il mo 
nopolio del mercato dell'olto. 
Tulti i mezzi sono stati usati: 

compreso. si dice, il ncallo 
finanziario contro il PSl 
PSD1 che i soldi per mante-
nere in pjedi ornanizzazioni 
senza basi di massa come la 
UC1. VAGAM e VENAC da 
qualche parte deve pur pren 
derli! Tutti i piornah panati 
con i soldi die la Federcon-
•inrzi estnrce ai contadini e 
ai consumatori sono stati ri 
clnamati ull'ordine di netlarc 
quanto piu fanno e possihile 
sui promotori deliemendamen 
to al decreto sull'olio. per 
iinhrooliare le carte e tra-
sformare in un « affare per i 
contadini > ali sporchi affari 
della Federconsorzi. Nel frat-
tempo Bonomi e la DC si so
no dimenticati di aver pro-
uiesso ai contadini gli assegni 

Uimiliari per it pnmn (]cn 
naio pro.tsimo. E non ne par-
lano; anzi silenzio perjetto 
da parte del governo anclie 
su precise interpellanze par-
lamentari in argomento e sul
le richieste che I'Alleanza dei 
contadini e la Federmezzadri 
fanno giungere ogni giorno 
sul tavolo del tnimstro del 
Lavoro. Che aspetta l'on. Bo
nomi ad aprire il fuoco per 
oli assegni familiari? Man 
cano soltanto pochi giorni al 
primo gennaio e le assemblee 
parlamentari stanno per pren 
dersi le vacanze di Capodan-
no. Kon e'e tempo da per-
derc: cominci l'on • Bonomi 
a mandare qualche velina su-
gli assegni ai suoi spruili or-
gani di stampa. Bastera die 
faccia la metd di quello che 
ha fatto per sostenere le mi
re truffaldine della Federcon
sorzi e i contadini nel mese 
di 'gennaio avranno gli asse
gni. Ma lo fara? 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19 

11 contratto dei metalluruici 
6 stato conquislato — secondo 
i calcoli eseyuiti dalla FIOM 
niiUmese — dopo 175 ore di 
sciopero per ciascun metallur 
f/*co dellv aziende a pariecipa 
zione statule c dopo 211 ore 
per ciasctniu delle aziende pri 
fate. I dali si riferiscutio ai 
lavoratori milanesi. II contrat
to con i suoi siunificalivi can-
tenuti siylato all'alba di f/io-
redi 15 nella sede della Con 
findustria-Alta Italia sara al 
centro, domani, dei lavori del 
Comitato centrale della FIOM-
CGIL. 

Le radici della battaglia con
trattuale dei metallurgici sono 
nei primi mesi del Wt'o. La 
Confindustria aveva iniziatn at 
lora la sua campaana per il 
blocco contrattuale all'insegiia 
delln slogan: inuriamo solo la 
copertina dei contratti (per 
metalluruici, alimentaristi, edi 
li etcetera). La prima crepu 
nello schieramento padronale 
si verified nel febbraio 'CiG con 
l'accordo Confapi (aziende mi 
nori metallurgiche). Alia fine 
di luglio del 1966 si era avuto 
un primo acenrdo preliminare 
con I'lntersind per le aziende 

II convegno unitario delle forze socialiste 

Sicilia: la battaglia 
si estende alia terra 

Occupati di nuovo alcuni feudi - PCI, PSIUP e Socialist'! Autonomi convergono nella valutazione 
degli obbiettivi del grande movimento che si sta sviluppando nelle campagne - Gli agrari costretti 

a trattare anche a Catania e Palermo 

Dalla nostra redazione 
PALKKMO. 19. 

II movimento di lotte che in-
veste. in queste scttimane. le 
campagne della Sicilia e tutte le 
categoric di lavoratori agricoli 
IH.T la terra, la previdenza. i 
contratti e i riparti. e stato og-
gi al centro di un importante con
vegno regionale di dirigenti e 
militanti del PCI. del PSIUP e 
del Movimento dei socialisti au
tonomi che costituisce una es|K'-
rienza politica di valore nazio. 
nale sia |ier la posta in gioto 
(le sorti stesse. in definitiva del
lo sviluppo economico della rc-
gione). sia per le prosj>cttive uni-
tarie che ha saputo con forza in-
d i care. 

II momento — come si e cnlto 
neirampia rclazione del compa-
Rno Cipolla — e. in un certo sen-
so decisivo. A Siracusa ed a Ca
tania i braccianti hanno piegato 
clamorosamente i padroni dopo 
una serrata e drammatica batta
glia unitaria che a Lentini c co-
stata il ferimento di due lavora

tori ua parte della polizia e a 
Paterno la morte di un o|>eraio 
travolto da un camion di cru-
miri. 

Altre lotte per il contratto sono 
in corso in tutte le altre provin
ce e a Palermo le trattative co-
minciano domani: gli agrari ?i 
sono detti disiwsti ad oR'rire au-
menti del 13%. 

I coloni afTrontano la battaglia 
per i riparti (e. in prospettiva, 
quella per il superamento del pe-
sante contratto di cui sono vit-
time) mentre gli enliteuti sono 
in lotta |>er il rispetto della nuo-
va legge e. quindi. la definitiva 
emancipazione da canoni feuriali. 

Ancora. proprio oggi, migliaia 
di contadini poveri hanno occu 
pato. rivendicandone lassegn.i-
7icme alle cooperative, il feudo 
Favarotta e Campobello (Agri 
gento) e domani altrettanto si fa
ra a Vallelunga (Caltanissetta). 
marciando sul fetido Montoni sul-
l'onda di una massiccia ripresa 
della lotta per costringore lente 
regionale di sviluppo ail avviare 
gli espropri. 

In questa situazione — ha detto 
il compaguo Chiarnmonte della 
Direzione del partito. che parte-
cipava al convegno col sen. Si-
mone Gatto. dirigente del Movi
mento socialista autonomo. e con 
l'on. Vincenzo Gatto. della Dire
zione del PSIUP — spetta alle 
forze della sinistra unita di co 
stituire \m centro di attrazione 
unitario. un elemento permanente 
di chiarilicazione e di mobilita-
zione che dia nuovo vigore ed 
una dimensione comple.ssiva alia 
lotta delle masse bracciantili e 
contadine che costituisce il punto 
di riferimento per la costruzione 
di nuovi. larghi schieramenti uni-
tari capaci di costituire una al-
ternativa alia politica del centro 
sinistra e delle forze agrarie che 
ne dettano gli oiientamenti. 

Su questa base, il convegno ha 
espresso inlanto un giudi/io lar-
gamente positivo suH'andamentn 
delle lotte e ne ha sottolineato 
il valore di rottura. Ma. insieme. 
e proprio per la sua fisionomia di 
momento di riflessione c di rilan-
cio. il convegno ha messo in lu-

A Reggio C. e Catanzaro 

Coloni in lotta 
per i riparti 

e la previdenza 
CATANZAKO. l'J 

Mamfesta/joni contadine :cn e o^g: in Calabria. 
A Ke.2g;o C. nel corso di una n imerosa as^m-
b!ea di coloni ed cnfitculi. mdetta dall'Aileanza 
dei contadini. si e nvendicato un rapido supera
mento dei Ddtti agrari come premessa indispen 
sabiie di ogni progresso nolle campagne. E" stato 
po^to ino-tre U problema della opu la di un mo 
rferno patto colonxo. umco per tutta la provmcia. 
c.te sanziom a favore dei colon: un aumento 
della quota di r:p?.rto. I'efTettiva d:re7ior>e deila 
azienda e che garantisca la stahi!:ta de.l'occu 
pazione sul fondo Per quanto conoerne ientitejsj 
e stata ch.esta una rapida e comp:^:a altuaz.one 
deJa Je^ce n. 607 cntrata in vitfore neil'aaosto 
scorso cne prc.ede la poss-.b.I.ta di afTrancaz:one 
da parte dei co.or.i perpetui. La re'az:orye e stata 
tenJta dal ~cgrttar:o prov.noiae -ioli'AIieanza. 
Taranto. Le ct>miu-:orn -ono state tratte dal pre 
vdente regionale. Pot-no 

A Catanzaro stamano oltre cinqiecenio fra con 
tadin:. braccianti. co.oni e afh:t iar; pro.en:enti 
da quaranta centri rielia provmc-.a. hanno man:-
festato per Sa ormai insostenibiie situaz.one d; 
caos in cui versa la previdenza agrxo.a. Un 
corteo. con alia te«ta i dingenti della Camera 
do! Lavoro e dod'Allcanza contadini. ha percorso 
le v:e del centro Una de!egaz:one e stata oumdi 
ricevuta dal Prefetto. 

In precederua. nel corso di un'assemblea tena 
tasi nei locali del Supercaiema. il direttore pro
vincial deU'INCA. Stasj. il segretano regionale 
della Federbraecianti. Sacco. e il presidents re
gionale dell'Alleanza contadini. Poer.o. hanno illu-
strato la gravita della posizionc governativa che 
tende a'.i'abolizione degli elenchi anagrafici e alia 
istituzione dei jibretti di lavoro. pregiudicanda 
cosi la g:a grave situazione as«i5tenziak? dei 
Lavoratori della terra. L'assemblea ha inoltre 
nchiesto la immediata corresponsione degli asse 
gni fam.lian anche per i lavoratori agricoli auto
nomi cosi come in precedenza aveva preso im-
pegno il governo per il )• gennaio: scadenza 
che e ormai alle porte. 

La risaia dopo I'esodo 

Poco il riso, 
meno occupati: 

alti profitti 
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tsi raicaie c tumultuota traslormaztone della 
ri.ca:a (I'lrigrcsso delta nuicchina e del diser-
bante Ita caccialo oltre 230 rrvla lavoratori fa-
cendo registrare un crollo salariale di oltre note 
miliardi) ha rappresentalo un grosso affare per 
qunlcuno \ o n cerlamcnte per i locoraion, nem 
meno per quelh nmasli (per i quah Vocrupa 
zione rappresenla ancora un problema poichv 
il ienomevo delVespulsr,ne non s» e ancora e 
saunto). Coftoro hanno n . fo sabre vertigi-
nosamrnte il rendimento del loro taroro. Un 
dato solo: nel 1914 un'ora di lavoro data 
ire chilof/rammi m nsor.e, net WW nc data 
12 chili; nel I%2 tale rendimento e sahlo a IS 
chili s.no a toccare » 25 chih di risone nell'annala 
agrana l'Jd-l-64 Una croQTes^nne che va da'l'l 
al 403 per cento. 

Sonostante cid la cnndizone opera.a e caraUe-
rizzala dai srpuenU fatti: 

1) luelli occupnzionah mslabili, malgrado la 
cacaata deph anm passali. Sel Vercelle.se. tanto 
per citare un esempio. su 11 lf>3 lavoralnci e la-
coraiort agricoli i<critli negli elenchi anagrafici 
nel 1965. ben 7.611 nsultano wenffi come ecce 
zionali e speciah. 

2) Alia elevata produllitild del taroro non 4 
assolutamen'e comsposlo un adeguato aumento 
salariale. in consicerazione anche dell'aumentalo 
costo della vita. I salari sono rimasti a meta 
s,rnda: la loro progresxione ia da 1 a 209 nello 
arco di tempo compreso fra u 1914 e il 1964. lo 
stesso arco di tempo in cui In produUintd del 
lavoro ha sepnalo. invece. un anaamento diverso 
da 1 a 403 per cento, come abbuimo gia scntto. 

3) Oltre alia insicurezza del posto di lavoro. 
oltre ad un salario magro. assolutamenle spro 
porzionalo alia maggiore specialxzzazione e al 
maagiorc rendimento del lavoro (la macchina. 
si sa. non va da sola), c'4 anche Vassurda infe-
rioritd previdenziale e assisienziale. tipica di 
tutta la categoria dei lavoratori agricoli italiani. 
K* in questo quadro che bisogna valulare la lo'.'a 
•n corso per la riforma dclla previdenza e del 
collocamento. 

en — con stimolante prnblemati-
ca — alcuni asixtti. delle lotte di 
(juesti giorni. che debbono ancora 
trovare un pieno dispiegarsi: il 
fatto che. per esempio. alia lot
ta dei braccianti non abbia cor-
risposto ancora. a sullicienza. una 
iniziativa dei coloni e dei mez
zadri. che pure rappresentano 
un'altra fondamentale categoria 
lavoratrice nell'agrumeto della 
Sicilia orientale (Cipolla): o il 
fatto che la pur vittoriosa batta
glia dei braccianti — che ha col-
to importanti successi anche di 
carattere qualitative) (istituzione 
delle Casse integrazione. delle 
Commission! per le qualitiche. et
cetera) — non sia riu^cita a por-
re. a stilTicienza. il problema de
gli organici. e piii in generale. 
del potere deH'azienda (Militel 
lo). 

II loro moltephce aspetto. que
sti temi. e l'obiettivo politico uni 
licatore. sono stati al centro di 
tutti gli interventi: da quello di 
apertura. di Simonc Gatto. che 
coglieva nelle lotte contadine in 
Sicilia. quella funzione liberatri-
ce. profondamente democratica. 
che e l'anima del movimento di 
riscossa del Mezzogiorno. a quello 
dl consegretario regionale della 
Federbraecianti Militello (PSIUP) 
che ha fornito una prima valu
tazione sui risultati delle lotte 
bracciantili di questi giorni: da 
quello del sindacn di Lentini. 
compagno Marilli. che esaltava il 
<arattcre rwpolare e profonda
mente unitario della lotta che ha 
consent it o ai braccianti del sira 
cusano di sconfiggere gl: agrari. 
a quello del segietano regionale 
dell'AHeanza, Aimco. the sottoh 

ne.iva la significativa unita ra'^ 
giunta. nel consiglio fitU'Knte di 
sviluppo. tra comumsti. socialisti. 
socialisti proletari e repubblica 
ni. sulle richieste contadine: da 
quello del socia'.ista autonomo 
Pantalcone (che indicava le pos-
sibilita di trasformazioni agrarie 
hruciaie per venti anni dai go-
\ern | d o a quello conciu.->i\o 
dellon. Michelc Russo (PSIUP) 

II nhevo e i'lrr.portanza politi 
ca na7ionale della manifestaziune 
PCI PSIUP Socialisti autonomi sô  
no stati ribaditi. quasi al termi 
ne del convegno. dal compagno 
Chiaromonte. della Direzione del 
PCI. Queste forze — ha detto — 
non vogliono certo rinchiudersl 
soltan'o m una affermazione di 
feddta agli ideah del socialismo. 
ma intenriono metter<;i alia te'ta 
di un \asto movimento unitario 
di lotta attorno alle qucstioni che 
oggi stanno davanti. in modo 

M pcirtecipazionc statale. su un 
uruppo di rirendicazioni; I'nc-
enrdn venue firmato poi a meta 
settembre. II '26 settenbre si 
aprira un'altra breccia tra i 
padroni con il contratto rela-
tivo a un set tore dellindustria 
alimentarc: quello delle cm-
M'ITC animali II emit rutin fir-
mutn nella sede del CSEL t 
mm prcssu In Cnnfinduslria, 
cancellaru definitivainente la 
pmposla lanciatu nel marzo 
I'Mij per un cambio di enperti-
ne. Poco dopo veniva iintesa 
contrattuale per i dnlciari, per 
uli edili. i chimici. per le azien
de metalmeccaniche a parteci-
paz'ume statale. 

I trc sindacati dei metalmec
canici arcvuno presentato in
sieme la piatlafnrma rivendi 
culira (i S ptinti) del imveinbro 
1%"> l.'urln can gli imprendi 
tori sum durn. urera si-rittn i\ 
Mcssaggero Xcl genntiin 196ft 
dnpn alcuni inutili incnnlri. ini-
:'uira la butluqlia cnntrattualc. 
per i metullurqici delle azien
de IIU FY/. 

// primo febbraio il pnmn 
sciopero di mi milinnc e due-
centoniilu metallurgici pubbli
ci e privati. F.ra la prima fuse 
dcU'azione sindacale. cnnlras-
segnata dull'accordo Confapi m 
dalle iniziatire uniturie formu
late. in febbraio. dal Comitato 
centrale della FIOM CGIL r 
dal cnntiqlin generale delta 
FIV C/.SL 

Marzo aprile: ginrni di scin-
peri e munife<taziuui inintor-
rolte. il momento piu alio delln 
enmbattiritu nperaia. In m;<C 
gio si qiunqera — dopo un in 
contro dei lavoratori - a una 
truttntivu Kssn si mmwru n 
vielu giugno prima che I'lnter
sind e poi con la Cnnfinduslria. 

Riprendeva la lotta; scinperi 
e manifestazioni per tutln il pe 
riodo tra la fine di giugno ^ 
tutto luglio. E' nll'incircu in 
questo periodn che si rcgistra 
tin certo affierolimcntn delln 
impegno della IV/LAI. 

A meta luglio. rriioono rin 
viati gli scinperi gia program 
mati per le aziende pubbliche, 
dopn cnllnqni mediati dal go
verno. A fine luglio ititcsn can 
I'lntersind e proclamazione rli 
uno sciopero per il 7 settem
bre. nelle aziende private, dn 
pn la pausa feriole di annsto. 

Settembre. lniziu con un CC 
della FIOM. Vicne fnrmulato 
un documento sui problemi del-
V autnnomia c dell' unita (in 
compatibilitd). Lo srinpern del 
7 6 snspeso. i padroni trat 
tano. Meta settembre: mentre 
si susseguono le trullutive. u 
Rapallo la F1MC1SL tiene il 
proprio Consiglin generale e 
prnpone. tra I'altrn. una con-
sultuzione permanente fra i tre 
sindacati. Alia fine di settem
bre le trattative sono intcr-
rntte prima con I'lntersind (che 
il 1H ha firmato l'accordo pre
liminare su un qruppn di ri 
vendicazioni) e poi mite con 
la Confindustria. 

Iniziano nuovi scinperi: fino 
a meta ottobre. Si terifica una 
divergenza tattica tra FIM, 
che proscgue gli scioperi. e 
FIOM che li sospende dop*» gli 
incontri tra canfederazioni e 
Confindustria e gli «affida-
menti» ricarati. In questa fa 
se la Confindustria tenia un 
riloncio del progetto che ha 
sempre cercalo di far passa-
re nel corso della vertenzn: 
quello della centralizza/.ione 
(* per un pmlncollo sulle que
stion! generali *) delle tratta
tive per le diverse categoric; 
una specie di accordo quadro. 
di programmazione contrattua
le. Sella seconda meta di ot 
tobre e ricompnsta I'unita fra 
i sindacali e si arvia la tral-
tntiva. Alia fine di ottobre. rot
tura; ripresa della Inlla. 

FIOM, FIM e V1LM procla-
mono per novembre selte gior
ni e mezzo di scioperi (la 
L'/LAf si impegna solo per una 
parte dell'azione sindacale). Si 
rompe anche con I'lntersind. 
La ripresa della battaglia vie-
ne rimondata a meta novem
bre. a causa della situazione 
determinatasi nel paese con If 
alluvioni. Mentre riprendono 
gli scinperi. si conquista ;! 
contratto con te aziende a pnr-
tecipazione stawle. 11 30 novem 
bre riprendono le trattative con 
la Confindustria; per la quarla 
roll a c la fuse finale tn diccm 
bre t 24 Ore 7 polemizza con le 
* mcaute » dichiaraziorr. del s*-drammatico. alle ma^so contadine 

e popolan sic.Iiane. Kd e e!e- gretario dclla CGIL lAma al 
mento significativo ed importante 
che le forze autenticamente so
cialiste — forze che costituiscono. 
gia oggi. un preciso pur.to di ri
ferimento sia per i problemi. le 
lotte e le spcranze di grandi mas
se popolan. e sia per tutti co-
loro i quali non vogliono abban-
dona re i lavoratori o restar suc-
cubi della prepotenza dc — tro-
vino in Sicilia un primo punto 
di accordo programmatico sulle 
question! della riforma agraria e 
della conquista della terra che 
sono senza dubhio decisive per 
il rinnovamento economico e txy 
litico. per Ia democrazia e per la 
libcrta in Sicilia. nel Mezzogiorno 
e :n tutta Italia. 

g. f p. 

Comitato dircltivo della CGIL 
sulla prospettiva per tl 1967 di 
un anno di c lotte articolate ». 

Dicembre: rofo alia FIAT 
e forte avanzata della FIOM-
CGIL nelle elezioni per la Com-
missione interna, crollo del sin 
dacato aziendalista (SIDA). Ri-
prende il 9 la trattatira. Gli in 
contri da Roma si spostano a 
Milano dove, giovedi scorso. il 
contratto d fatto. siglato da 
FIOM. FIM. V1LM. 

Questa, in rapida e schema-
tica sintesi, la battaglia con 
trattuale. 

Bruno Ugofini 
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