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IL MEZZOGIORNO 

SI MUOVE 
Sapere che cosa voglia real-

mente il pacsc in ogni mo-
mento del dibattito politico e 
una fatlca che impegna spes-
so i commentatori e gli invia-
ti speciali della cosiddetta 
stampa di informazione. Non 
dovrebbe pero essere una fa
tlca troppo pesante so si guar-
dasse in modo obiettivo alle 
indiscutibili manifestazioni di 
volonta che il paese da di vol-
ta in volta. Basterebbe nan-
dare con un po' di attenzione 
alle semplici cronache dei 
fatti che sono avvenuti nel 
Mezzogiorno negli ultimi me-
si per rendersi conto che una 
manifestazione di volonta 
chiarissima per una diversa 
politica meridionale e per re-
spingere le scelte attuali del 
governo di centro sinistra si 
verifica quasi ogni giorno 
sulle piazze, nelle campagne e 
nelle fahbriche dell'Italia 
meridionale. Sono scioperi, 
occupazioni di terre, manife
stazioni di strada, marce che 
impegnano a volte intcre cit-
ta e intere zone impegnanrio 
comuni, sindacati, sezioni dei 
partiti, organizzazioni cultu-
rali. Tutte queste manifesta
zioni pongono una rivendiea-
zione. quella di un intervento 
puhhlico programmato che 
assicuri 1'occupazione perma-
nente nel Mezzogiorno della 
forza di lavoro meridionale, 
rindustrializzazione e la tra-
sformazlone dell'agricoltura, 
la difesa del suolo dallo sfa-
sclume geologico della mon-
tagna meridionale. 

Alia radice di questo rin-
novato impegno c'e la consta-
tazione del vuoto della poli
tica governativa nel Mezzo
giorno 1 padroni hanno par-
lato chiaro: i programmi 
della Confindustria dimezza-
no le previsioni degli inve-
stimcnti del Piano Pieraeci-
ni per il Mezzogiorno. Agnel
li al convegno delPUCID di 
Milano proclama che agli in
dustrial! del Nord interessa-
no solo le esportazioni e che 
ad esse intendono subordi-
nare la politica di investi-
menti. E le conseguenze si 
fanno sentire subito. A Na-
poli Pieraccini ha dovuto am-
mettere che nel corso di tut-
to il '66 non si e avuto 
nel Mezzogiorno un solo in-
vestimento di - qualche • ri-
lievo, mentre disoccupazione 
e sottoccupazione aumentano. 

Prima 

demifisticazione 

Quanto alia programmazione 
che avrebbe dovuto trovare 
nel Mezzogiorno il suo primo 
banco di prova attraverso il 
piano di coordinamento, ha 
registrato nel Mezzogiorno la 
prima demistificazione. Ba-
sta ricordare che nemmeno 
lo Stato registra nel suo bi-
lancio gli impegni di spesa 
previsti non soltanto dal pia
no Pieraccini. ma da una leg-
ge, quella n. 717 sull'inter-
vento straordinario che era 
stata presentata come la pri
ma manifestazione concreta 
riell'impegno governativo per 
la programmazione. E' acca-
duto infatti. senza che nessun 
parlamcntare oltre ai comu-
nlsti si levasse a protestare 
e senza che il ministro per 
U Mezzogiorno osasse dire 
verbo, che nel bilancio 1 300 
miliardi di spesa previsti per 
il '67 siano divcntati 210. con 
una decurtazione secca del 
30 per cento. 

Di fronte a questo stato 
di cose sarebbe da attendersi 
che almeno i partiti del cen-

tro-sinistra dicessero qualco-
sa. Per la DC, invece, non e 
successo niente. Imperterriti 
Colombo e Pastore vanno ri-
petendo che Tunica cosa da 
fare e proporre incentivi, 
costruire infrastrutture e 
sperare che gli industriali 
del Nord diano qualche ma
nifestazione di benevolenza. 
Nel frattempo gli squalifica-
ti gruppi di potere democri-
stiani del Mezzogiorno conti-
nuano allegramente ad ammi-
nistrare le banche, gli enti di 
Stato ed i comuni, con i ri-
sultati che tutti conoscono. 
Un solo esempio clamoroso 
di incapacity. Il fondo di soli-
darieta nazionale che lo Stato 
versa alia Sicilia per 1'art. 38 
dello Statuto della Regione 
non is stato utilizzato che in 
minima parte e da alcuni an-
ni 180 miliardi restano nelle 
casse del Banco di Sicilia do
ve vengono impiegati con 
l'oculatezza che contraddi-
stingue questo istituto. 

Disagio 

socialista 

Da parte socialista c'e mag-
gior disagio. Si avverte che 
la DC nel Mezzogiorno e 
un interlocutore screditato e 
corrotto, si denunciano i li-
miti della politica meridiona
le del governo. si e dovuto 
pcrsino suMVlvantt/ ricono-
scere a denti stretti che di 
meridionalismo nel piano 
Pieraccini ce n'e ben poco. 
Mancini tenia di riesumare 
per il Mezzogiorno la sfida 
democratica al comunismo, 
proprio quella sfida che i go-
verni di centro-sinistra si so
no ingloriosamente rimangia-, 
ta, ma la conclusione resta 
sempre lo stato di necessita. 
Di che cosa discutera il' pros-
simo convegno meridionale 
del PSU, convocato per giu-
gno, sempre che criteri di 
prudenza non ne impongano 
un rinvio? Se vorra discute-
re della possibility di un'azio-
ne autonoma dei socialisti 
nel Mezzogiorno non potra 
non porsi il problema del-
l'atteggiamento verso la DC 
nel Mezzogiorno, come non 
potra sottrarsi ad un giudizio 
esplicito ed impegnativo per 
tutto il partito sulla politica 
meridionale del governo, e 
non solo sulla politica pas-
sata, ma anche su quella pre-
sente, sui contenuti del piano 
Pieraccini e sul fallimento 
che gia si delinea del piano 
di coordinamento. Se vorra 
levare ancora la geremiade 
dello stato di necessita non 
fara altro che dare un ulte-
riore contributo alia delusio-
ne gia cocente di quanti cre-
dettero per un momento che 
1'unificazione socialista avreb
be potuto essere l'occasione 
per dcterminare la presenza 
socialista nel Mezzogiorno. 

Una cosa d certa. II Mez
zogiorno si muove. Lo svilup-
po impetuoso delle lotte e la 
consapevolezza sempre piu 
larga di masse che non si li-
mitano alia pur giusta e sa-
crosanta protest a impongono 
a tutte le forze politiche del
le scelte chiarc. I comunisti 
le hanno gia fatte ponendosi 
come sempre alia testa di 
questo movimento. 

Napoleone Colajanni 

Sette milioni di anziani costretti a vivere con assegni da 12 a 22 mi (a lire al mese 

II governo saccheggia le pensioni 
UCCIDERE O ESSERE UCCISI 

I contribuli dei lavoratori stornati per gli scopi politici piu diversi, 
dalla«solidarieta»con il padronato ai pazzeschi investimenti - La 
reazione della CGIL al voto della Camera: il 23 manifestazione dei 
pensionafi a Roma, il 27 riunione del Direttivo, il 29 due milioni 

di lavoratori agricoli in sciopero 

SAIGON — Molt i marines e al t r i soldati delle forze di aggressione degli Stati Unit i sono rimasti uccisi o fe r i l i nei combatl i-
menli delle ul l ime selflmane nel Vietnam. La folo ne mostra alcuni che hanno ricevuto i pr imi soccorsi sul campo di battaglia. 
Uccidere o essere uccisi: a questo destino centinaia di mlgl ia ia di giovani americani si ribellano, e f ra loro Cassius Clay, i l 
campione del mondo dei pesi massimi, che ieri ha parlato a un grande raduno a Chicago contro la guerra del Vietnam. 

I pensionati di tuttn Italia ma-
nifestrranno a Roma il 23 mag 
gio: il Direttivo della CGIL e 
convocato per il 27 maggio con 
all'ordine del giorno le pensio 
ni: queste iniziative sono state 
annunciate, ieri. in una nota 
CGIL che commentn in modo 
assai critico la posizione as 
suinta dal governo alia Camera 

II voto di mercoledi. con il 
quale la maggioranza rii centro 
sinistra ha praticamente rinne-
gato rimpegno legislativo as-
sunto ben tre anni fa (portare 
le pensioni aH'80°o della paga). 
ha suscitato reazioni negative 
anche nelle ACLI. Fra le con-
federazioni sindacali sono in 
corso contatti per la ricerca 
di nuove iniziative comuni di 
pressione sindacale; la decisio 
ne della Federbraccianti di 
chiamare i due milioni di ope-
rai agricoli. coloni e compar 
tecipanti a uno sciopero nazio 
nale che sara attuato il 29 mag
gio indica neU'intervento dei la 
voratori attivi uno dei mezzi es-
senziali per indurre i poteri 
pubblici a mutare linea di con-
dotta. 

Quello dei pensionati 6 un 
dramma che sta uscendo. che 
uscira sempre piu nelle pros-
sime settimane, di fronte alia 
opinione pubblica e ai partiti. 
* Sai 1'ultima? Un pensionato 
c morto per aver toccato lal 
ta tensione.... La bassa »e/i 
stone, vorrai dire! »: oggi e 
con battute come questa che 
arriva sui teleschermi, di fron
te ai fatidici dieci milioni di 
telespettatori, il dramma di 
sette milioni di pensionati. Co-

si come quindici anni fa si iro-
mzzava suirimpiegato statale 
morto di fame, nel 1967 il pa-
ria della societa italiana e il 
pensionato. Non sono tutti pa 
riii i pensionati, lo sappiamo 
(ci sono anche quelli tutti 
d'oro. quelli che servono il go 
verno e Bonomi nei posti-chia 
ve...) ma proprio quegli an 
ziani operai. braccianti agrico 
li, contadini dalle cui braccia 
sono stati spremuti i capitali 
che ennsentono alle grandi so 
eieta finanziarie di esibire sul
la carta intestata un « capita 
le sociale v con otto o undici 
zeri ricevono oggi in faccia il 
no del governo. Sono i sette 
milioni di pensionati della Pre-
videnza sociale. la cui ligura 
tipica. tieH'anno di grazia 19f>7. 
e l'uoino dall'abito un po" lo-
goro e dallo sguardo triste. 
consaj)evole del modo spietato 
e inesorabile con cui la socie 
ta gli ha tolto il meglio di se 
stesso. che si vede rifiutato 
oggi persino il * minimo \ i-
tale ». 

Come i numerosi zeri sono la 
bandiera e segnano il « livello » 
del capitale. cosi il pensionato 
6 bollato dal suo stesso asse-
gno mensile: 22.500 lire di me
dia al mese nel 1966 per ognu 
no dei cinque milioni e me/zo 
di pensionati delle assicura/io 
ni deU'industria; 12.200 lire 
al me^e a testa per il milione 
e mezzo di mezzadri e conta 
dini. Dentro la media ci sono. 
nel settore * privileginto » del 
1'industria. ben 631.110 pensio 
nati che non raggiungono il mi 
nimo: 1 milione 296.140 pensio
nati che avevano un minimo di 

II campione del mondo dei pesi massimi parlando a Chicago in un grande comizio contro la guerra nel Vietnam 

Clay: Voglio combattere ma solo sul ring 
La mia fede e la pace, in guerra invece 

bisogna uccidere, uccidere e uccidere ancora 
Si estende negli USA il movimento per la pace - Iniziativa per 
la candidatura di Luther King alia presidenza degli Stati Uniti 

CHICAGO. 11. 
« C'e una enorme dif ferenza 

fra il battersi su un ring e 
combattere nel Vietnam. Sul 
ring c'e un arbitro, mentre 
in guerra bisogna uccidere. uc
cidere. e uccidere ancora > ha 
detto Mohammed AH. piu noto 
come Cassius Clay, campione 
del mondo dei pesi massimi. 
in un grande raduno contro la 
guerra del Vietnam organizza-
to dalla Universita di Chicago. 
Alia manifestazione partecipa-
vano migliaia di giovani, so-
prattutto studenti. bianchi e di 
colore. Mohammed Ali. che 6 
un sacerdote musulmano e 
come tale ha rifiutato di pre-
stare servizio militare nell'e-

Articolr di G. C. Pajetta e Macaluso su « Rinascita » 

Unit* a sinistra: una prospettiva 
Rinascita (n. 19) e aperta que

sta settimana da un editorial di 
Emanuele Macaluso sulle ormai 
imminenti elezioni siciliane. in 
cui viene analizzata e posta sotto 
accusa la politica di immobili-
*mo e di corruziooe della DC: 
cSono neeessarie una Unea e 
una direziooe nuove per awiare 
la Sicilia a tivelh p:u avanwti 
di cjvilta. Non basta infatti avere 
cooquistato rairtonomia. avere 
conqiristato la Regione. avere an-
che degli enti pubblici che isti-
tuzkmalmente potrebbero contn-
buire alk> s\iluppo economico e 
sociale dell'Isola. Non basta nean-
che avere delle buooe leggi. strap-
pate con maggioranza di\-ersa da 
quella del oentro-sinistra. come 
e stato fatto ripetutamente all'As-
semblea regionale. Una nuova 
direziooe politica alia Regxme si-
gnifica dare un posto nuovo alia 
classe operaia. ai contadini. aglj 
intelkttuali. E quindi un ruo!o 
dirigente alle forze della sini
stra. Da qui la nostra proposta 
sull'unita delta sinistra come asse 
di un nuovo schieramento per la 
direzione della Regione >. 

Proprio la prospettiva deU'uni-
M a sinistra suscita anche a 
livello nazionale. nei partiti di 
centro-sinistra. la grande pavra 
che essi dimostrano oggi. men
tre sempre piu evtdenti si mani-
festano le contraddiziom fra gli 
orientamenti conservatori del go-
Vtmo e delta maggioranza parla-
MMiUre e le esigenze rcali della 

societa. la vokmta di rinnova-
mento delle masse popolari. Qui 
e appunto la radice dell'attuale. 
profonda cnsi politica italiana. 
Cid sottohnea Gian Carlo Pajetta 
{La grande paura dell'unita a si
nistra), il quale rileva come il 
problema, oggi. non sia gia piu 
quello di denunciare il fallimen
to della politica governativa: oc-
corre invece raccogbere le forze 
che possono aspirare alia <suc-
cessHxie >. Nel paese. del resto. 
siamo gia alle iniziative e ad 
azioni un.tane non episodiche. 
ne sotim-ahitabili. c E* dunque 
gia in atto una maggioranza nuo
va? — si chiede G.C. Pajetta — 
Se fosse cosi non parleremmo di 
crisi: saremmo gia al di !a della 
crisi. Non parleremmo del falli
mento di una politica. e del suo 
pesare gravemente sul paese, po-
tremmo gia parlare dello slan-
cio legato a una nuova cer-
tezza. Ma la delr.nitazione net 
confronti deU'opposizione di sini
stra e rant:comunismo (coodan 
aat) a parole da De Martino o 
dimenticati nei fatti. p:u di una 
volta al vertice e alia base, in 
tante occasioni) si mamfestano 
ancora come una remora. che e 
del resto 1'ultima speranza dei 
moderati del nco centnsmo. dei 
gruppi monopolistic! che. al di 
la delle lotte e delle pojemiche, 
fanno intanto la loro politica. E* 
il timore di socialisti e di catto 
Hci di sinistra di essere conse-
gucnti, di trarre le conclusioni 

di una azione politica, di pro-
paste e di interventi a livello di 
governo. che permette ai conser
vatori di arroccarsi sul!e loro po. 
sirioni. Che addirittura U induce 
anzi a sperare con la contraddi-
zione. sempre piu palese. fra le 
parole e i fatti. permetta loro di 
umiliare i socialisti e di battersi 
elettoralmenie. di contenere le 
opposizioni interne, di impedire 
la liquidazione del mito dell'unita 
politica dei cattolici. Ma poiche 

sercito degli Stati Uniti. e sta
to accolto da una commossa 
manifestazione di simpatia. per 
le conseguenze e le persecu-
zioni a cui tale rifiuto lo ha 
esposto. 

Egli era stato prcsentato al 
pubblico dal reverendo James 
Bevel, sacerdote cristiano co
me Luther King di cui e un 
collaboratore. con queste pa
role: «CIay e uno dei grandi 
americani: ha avuto il corag-
gio e I'integrita di mantenere 
la parola data >. II campione. 
che e stato privato del suo ti-
tolo mondiale dai fascist]' della 
federazione americana del pugi-
lato, ha parlato in modo sem 
plice e diretto. con quella pro-
fondita di con\nnzione e di fe-
de che d un suo tratto caratte-
ristico: c Mi hanno detto — ha 
dichiarato — che avrei perso 
molto: ma in realta non ho per
so nulla, anzi ho ottenuto la 
pace dello spirito. la pace dei 
cuore. e sono soddisfatto con 
il mio Dio. Allah. II primo 
comandamento della mia fede 
b la pace ». 

Da uomo semplice. giovane. 
sportivo di professione e reli-
gioso per vocazione. Moham 
med Ali non ha cercato di dire 
cose difficili, ma ha fatto ap 
pello al comandamento di non 
uccidere, al dovere morale del
la pace. Si e anche riferito 
alia condizione del popolo ne
gro americano, cogliendo con 
immediatezza il nesso fra la 
oppressione che esso soffre, e 
l'aggressione che gli USA por-tutto questo awiene in un mo

mento d] profonde contraddizioni | tano contro altri popoli: c In 
oggettive. di aperto dibattito nel 
paese reale. dj lotte unitane. si 
fanno sempre piu difncili le esi-
taziont aH'infinito e il mante-
nimento dello status quo >. 

Fra gli altn scritti pubblicati 
da Rinascita segnaliamo una cor-
rispondenza da New York di Louis 
Safir (Johnson giuoca il tutto per 
tutto), la terza pun tat a dell'in-
chiesia di Luigi Pestalozza 
nella Germarua di Bonn (L'oppo-
sizione inteUetluale al regime). 
un articolo di Antonio Roasio 
(Per la storia del partito tro tl 
1938 e a 1941) relativo alia Con 
ferenza dei comunisti itaiiam 
svoltast a Parigt nellagosto del 
1939. un commento critico di Ot-
tavio Cecchi (Realismo e avan-
guardia) allarticolo di Gheorghi 
Breitburd sull'avanguardia lette-
raria italiana recentemente pub-
blkrato dalla rmsta sovietica Sod 
Mir. 

questo stesso momento il mio 
popolo riccve duri colpi a Louis. 
ville. dove e costretto a non 
uscire dal proprio quartiere, 
e nello stesso tempo gli si chie
de di andare alia guerra >. Poi 
ha concluso: «Se la giustizia 
prevarra, non andro ne sotto 
le armi. ne in prigione ». 

Cassius Gay sara processato 
il 5 giugno per renitenza alia 
leva, II processo si svolgera 
— si apprende oggi — dinanzi 
a] giudice distrettuale Joe In-
graham. Clay come e noto si 
trova in liberta prowisoria die-
tro versamento di una cauzione 
di 5000 dollari (oltre tre mi 
lioni di lire). Se sara dichia
rato colpevole. il campione po
tra essere condannato a una 
pena fino a cinque anni di re-

clusione e 10.000 dollari di 
multa. 

Martin Luther King ha par
lato a un'altra manifestazio
ne contro la guerra nel Viet
nam ad Atlanta, in Georgia. , 
dove ha detto fra l'altro che , 
ogni tappa della escalation au- ; 
menta il rischio di coinvolge-
re la Cina. la quale non po- ; 
tra mai essere battuta. a cau- ] 
sa delle sue immense risorse • 
umane. Gli organizzatori del- • 
la manifestazione hanno annun- j 
ciato un nuovo movimento per 
1'clezione di King alia presi
denza degli Stati Uniti. e una 
riunione a cui parteciperanno 
anche Cassius Clay, Adam ( 
Clayton Powell, Roy Wilkins 
e altri dirigenti negri. 

Un medico militare, il capi-
tano Howard Levy di trent'anni. • 
e comparso ieri dinanzi a una 
corte marziale per essersi < ri
fiutato di obbedire agli ordi-
ni e di addestrare soldati pri 
ma del loro invio nel Viet
nam >. U capitano Le\-y era 
stato incriminato nello scorso ( 
dicembre per non avere volutu 
insegnare ai commandos ame
ricani, i cosiddetti «berretti 
verdi ^, nozioni elementari di 
medicina e dermatologia. 

^ ! 
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Una delle p iu recenti manifestazioni per la pace negli USA 

Gravissima decisione del ministro della Giustizia 

Vietato ai G.men di deporre su Dallas 
Nostro serruio 

NEW ORLE.ANS. 11 
Il governo americano e sceso 

in campo. direttamente. contro U 
procuratore Garrison. Quest'ulti
mo aveva ottenuto la convoca-
zkxie, di fronte al Grand Jury 
di New Orleans, di due agenti 
governativi (uno del FBI. l'altro 
probabilmente della CIA) che in 
vestigarono sull'assassinio di Ken 
nedy. D ministro della Gmstina. 
Ramsey Clark, ha vietato espres-
samente ai due agenti (Regis 
Kennedy e Warren Debruys). di 
preseniarsi di fronte alia Corte 
e di essere interrogati. 

Regis Kennedy condusse un'm-
chiesta su David Feme net gior-
ni suocessivi aH'ucc;sione del pre-
sidente. Garrison, conoscendo le 

note attiv.ta anticasir.ste de: p. 
k>"-a. e avendo appreso con «> 
spetto che nei giorni del dehtto 
Feme, accompagnato da due 
armci. si era recato nel Texas. 
tratterme il terzetto in stato d. 
fermo e si accinse a svolgere in-
dagmi. 

A questo punto mtervenne Jo 
agente Regis Kennedy. Si fece 
con<egnare i documenti e i ver-
bali di interrogatorio. intervistd 
egb stesso Ferr.e. Coffee e Beau-
boeuf. e si dichiard convinto cche 
si trattasse di una combnecoia 
di amici, amanti della cacciz. 
che nel Texas erano andati ap
punto per cacciare >. 

Garrison gli voleva chiedere 
che cosa gli avesse fatto credere 
questo: se sapesse che Ferr.e ad-
destrava al vo'.o una pattugla 

aerea ant:cas:ns:a f.-nanziata au
la CIA; se. invest.gando su 
Oswald, avesse potuto accertare 
i legamj di costui con la CIA 
Ma il ministro del^ Giust.zia 
ha impedito rinterrogatorio. Gar-
rkson dovra quindi accontentarsi. 
m questi giorni. delle d:chiaraz.y> 
ni che riuscira a strappare a Car
los Qinroga. <x<aporione antica 
stnsta di New Orleans, convoca
to presso fl Grand Jury. 

U secondo agente governativo. 
Warren Debruys. non era fin qui 
apparso tra i personaggi del giai-
lo di Dallas. Ma chi sia. e so-
prattutto che cosa sappia. deve 
essere ben noto al dipartimento 
retto da Ramsey Clark, se an
che a lui 6 stato esteso il divieto 
di comparire di fronte ai ffiudici 
di New Orleans. 

Da quando Garrison na nxH?o 
d.rette e pesanti accuse alia CIA 
e al FBI non passa giorno che 
non si registri una nuova bordata 
contro di lui. Ieri e stato il Wa
shington Port, a umrsi alia canv 
pagna di Neicsiceek per scredita-
re d magistrate. Lo accusa aper-
tamente di tentata corruzione nei 
confronti di un teste (e che teste!. 
Alvm Beauboeuf che. con Ferrie. 
era nel Texas n^i giorni del de-
litto). 

n procuratore di New Orleans 
ha smentito. Ha confermato sol
tanto di aver fatto una offerta 
di danaro al Beauboeuf. ma «per 
aiutark> a risolvere i sooi pro-
blemi economici. particolarmente 
difficili >. 

Samuel Evergood 

15.600 lire al mese: 1.660.813 
pensionati che avevano il mi
nimo di 19.500 lire al mese: in
line 1.291 392 pensionati (nppe-
na un quarto) ehe riescono a 
profittare almeno di una picco-
la parte dei contributi versati. 
talvolta per ^ anni e piu. al-
ristituto per la previdenza so
ciale. 

I contributi versati. appunto: 
dove vanno a linire? Per ogni 
giorno di paga (media 2 500 li 
re al giorno) milioni rii ope
rai pngano. ogni giorno 1 ,M0 
lire Forse nemmeno la mcta 
di questo contributo viene re-
distribuito nelle famiglie ope 
raie Una parte - 400 miliardi 
all'anno - vioue anzitutto elar-
gita ai cnpitnlKti nitrari. sotto 
form.i di esonero dai contri
buti pre\ iden/iali Un'altra par
te — quest'anno 601 miliardi 
— 6 stata deviata \erso il co 
siddetto Fondo sociale. per pa-
gare la cosiddetta «pensioue 
base ». « pensioue di Stato » o 
« pensioue sociale » — come e 
stata chiamata di volta in vol
ta — ma che oggi non ha 
niente no di statale ne di so
ciale, per il semplice fatto 
che il governo non vuole ac-
collarne alio Stato il paga-
mentn 

Attraverso il Fondo sociale. 
I'nperaio paga la pensioue del 
contndmo e del commerciante: 
ciuell'operaio che Honomi in
dica ai contadini come un ne-
mico. assicura la pensioue al 
contadino: quella pensioue che 
la DC fa chiamare la « pen
sioue di Honomi ». e fatta con 
i soldi degli operai. Ma questo 
non basta: ce lo dice il pre-
ventivo 1967 del Fondo socia
le dove, di fronte a 1.150 mi
liardi di uscite previste, il 
contributo statale risulta di so
li 354 miliardi. Due terzi del 
Fondo sociale. che lo Stato 
deve assumere interamente a 
suo carieo. e invece sulle spal-
le dell'INPS; oltre alle spese 
generali di ' amministrazionc. 
che su 1.150 miliardi sono sta
te segnnte pro fonna in soli 
60 milioni. gravano anch'esse 
sui contributi dei lavoratori. 

E* questo. dunque. il mo
mento della riforma: Fondo so
ciale a carieo dello Stato. pen
sioni degli operai rapportate 
all'80 per cento della paga at
traverso una gestione dei con
tributi fatta direttamente dai 
rappresentanti dei lavoratori. 
Ed e questo. invece. il momen
to in cui la Democrazia cri-
stiana dimostra di aver cam-
biato il pelo ma non 1'abitudine 
al ricatto. Oggi la DC non vuo
le agire. contrattando con i sin
dacati. ma fra un anno, alia 
vigilia delle elezioni politiche 
del 1968. forse fara qualcosa. 
Non la riforma richiesta dai 
lavoratori. naturalmente: la 
proposta di legce gia pronta 
nei cassetti della DC e uno 
stnimento elettorale- si basa 
sul fatto che durante quest'an
no — grazie alia dcfiscalizzn-
zione e al blocco delle pensioni 
— si accumulern all'INPS 
qualche altro centinaio di mi
liardi. che la DC si propone dl 
elargire eraziosamente alia vi
gilia delle elezioni sotto forma 
di Hmitati ritocchi al livello 
delle pensioni. Intanto. prima 
che cio av\enga. la Confindu
stria ha chicsto alleggerimenti 
contributivi e il governo ha 
prontamente risposto che man-
dera avanti una proposta «som-
plificativa > del sistema contri-
hutivo Col padronato si trat-
ta, con i lavoratori si prepa-
ra il ricatto politico. Questo 
il significato del voto alia C«-
mera. 1̂ ? prns«:ime settimane 
dovranno dimostrare che il go
verno ha fatto i conti senza 
1'oste. 

H giudizio della CGIL. cui ci 
siamo richiamati all'inizio. e 
assai preoccupato. c Le dichia 
razioni re?e alia Camera dal 
ministro del I-avoro — dice la 
nota della segreteria — conte-
nevano sostanzialmente un e-
splicito rifiuto. adducendo mo-
tivi di carattere flnanziario. al-
1'adempimento degli impepni 
previsti dall'articolo 39 della 
legge 903. Come e noto. la mag 
gioranza della Camera — pur 
impegnando il governo all'ado-
zione dei provvedimenti dele-
gati entro Tattuale legislaturn 
e quindi esprimendo parere fa-
vorevole alia proroga della de-
lega la cui ^cadenza e prevista 
pe r il 20 Iuglio — ha precisato 
che la riforma del pensiona-
mento dovra essere attuata con 
opportuna gradualita nei tempi 
e negli impegni finanziari. La 
segreteria della CGIL ritiene 
che il voto della Camera deter-
mina una situazione di preoccu-
pante incertezza circa i conte
nuti e i tempi di effettiva rea-
lizzazione della riforma del pen-
sionamento. Infatti. non sono 
state accertate le reali difficol-
ta finanziarie n6 i livelli di spe
sa aggiuntiva derivanti dall'at-
tuazione della riforma prospet-
tati dal ministro del Lavoro • 
si e tuttavia stabilito che la 
gradualita e condizionata dalla 
sopportabilita degli impegni fi
nanziari ». 
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