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Documento della Federbraccianti-CGIL al governo Convegno di studi annonari 

Gli agrari possono pagare^e / A f f f €9aerra 

i contributi previdenziali 
II lavoro dell'operaio agricolo nelle aziende capi-
talistiche rende quanto nell'industria - Colpire i 
200 mila evasori per dare all'INPS nuovi mezzi 

ed elevare le prestazioni 

La mancaiiza di contributi 
adeguati sul salario dei lata-
ratori aaricali c una delle cau
se nun solo delle dtsparita di 
trattamenlu, mu anche della 
crist finanziaria clcllu previden 
za sociale. Viceversa. se sa 
rd risolto il problema della 
contribuzione sui salari agri 
culi. non .si risolrera solo il 
problema dei braccianti. colo-
ni e mezzadri. ma fara un pus 
so in avanti tutta la battuglia 
per una pensione che si raggua 
gli all'80 per cento del sola
ria. Sono queste le raaioni che 
fanno del secondo sciopero na 
zionale dei coloni e braccianti. 
proclamato per lunedi, una 
tappa impartante della « i er 
tenza » aperta fra i smdacati 
e governo. 

Da parte sindacale, la possi
bility che il padrone agricolo 
paghi contributi sul salario co
me il padrone mdustriale (fer-
me restando le differenze, an 
vara forti, fra I'entita dei due 
tipi di salario) e stata dimostra 
tu recenlemente in document! 
itwiati al ministro del Lavoro. 
Benche il ministro, e la Com-
missione da lui nnminuta, win 
abbiano tenuto trappo presente 
questa documentaz'ume, essa 
non e stata nemmeno confutata 

Dal 1953 al 1963 - fa n!e 
tare la Federbraccianti — 
CGIL — il valore del prodotto 
netlo dell'agricollura e aumen 
tato del 4,3 per cento all'anno. 
Tale media e frutto di tenden 
ze che. contrariamente ad una 
opinione diffusa, vedono il 
Mezzoqiorno in piu rupida evo-
luzione del Nord: al Sud in-
fatti Vaumento del prodotto 
netto dell'agricoltura e stato 
del 7,6 per cento all'anno, con 
punte assai piu elevate in Pu-
glia e Campania. Questi dati 
bastano da soli a far rilevare 
I'assurdita delle riduzioni pra-
ticate dal governo. a piii ri-
prese, sui contributi previden
ziali degli agrari. 

Ma c'i altro: nello stesso 
decennio t trattori sono passati 
da poco piu di 50 mila a 400 
mila. Inoltre. dentro la * me
dia > nazionale, ci sono setto-
ri come qtiella dei pari e vivai. 
che da 100 miliardi di reddito 
su soli 12 mila ettari; delle 
colture in serre per primaticci; 
delle aziende ortofrutiicole. che 
vedono passare la loro proiiu-
zione dai 332 miliardi del 1919 
ad oltre mille miliardi nel 1965 
con un incremento annuo del 
13 per cento. 

Dal momenta, che. pure in 
presenza di questi elementi di 
sviluppo. la manodopera impie-
gata e fortemente diminuita, la 
Federbraccianti pud documen-
tare che il prodotto netto di 
una giornata lavorativa c pres-
soche uguale nell'industria co
me nell'agricoltura. II docu
mento prende a base il pro
dotto netto agricolo del 1965. 
che fu di 3.S00 miliardi al net-
to e di 5.000 miliardi al lordo. 
t lo divide per le giornate la-
vorate accertate col metodo 
dei Contributi unificati: 220 mi-
linni di giornate per i brac
cianti; 400 milioni di giornate 
per i coloni-compartecipanti-
mezzadri; 500 milioni di giorna 
te per i coltivatori diretti. So
no dati inflazionati da denun 
ce «larghe *. per ragioni di 
acqvisizione di diritti connessi 
die denunce. e tuttavia con-
sentono di attribuire in media 
4.464 lire di prodotto lordo ad 
ogni giornata larorath-a (3.390 
lire di prodotto netto). 

Se trascuriamo I'azienda con-
tadina. che ha problemi parti 
colari. e concentriamo I'atten-
zione sull'azienda che assume 
braccianti. enmpartecipanti c 
coloni. il quadro si fa piii net-
to. Xell'azienda zooiecnica pa-
dana ogni opera'w agricolo da 
10.000 lire giornaliere di pro
dotto lordo e 6-500 lire di pro
dotto netto (solo 3 000 lire, in 
media, rengono pot c restitui-
tc » come salario diretto). Nel
le aziende cerealicole che ban-
no adottato la meccanizzazio- j 
ne — nella Valle Padana co- j 
me a Foggia e in Sicilta — una '• 
giornata di laroro da in media '• 
20 mila lire di prodotto lordo \ 
c 10.000 lire di prodotto netto. 
Sellc aziende ortofrutticole lo 
operaio produce per S miJa lire 
lorde. per 5.500 lire nette. So 
no sempre dati del 1965. ma ba
stano e aranzano per dimostra-
re che non ri e alcuna ragione 
per far pagare alle aziende 

agricole un contributo pari al 
50 per cento del salario. cosi 
come avviene nell'industria. 

II documento Federbraccian 
ti rileva che. siccome tanto tl 
capitate agrario (mucchine. ut 
trezzi bestiume) quanta il ca
pitate fondiaria (proprietari 
terrieri) si appropriano del ri-
sultato della produzione. am-
bedue debbono essere chiama-
ti a pagare i contrihuti previ
denziali. Che possano pagare 
6 dimostrato dal fatto che ogni 
anno, secondo I'INEA. la sola 
proprietd terriera si appropria 
di 500 miliardi, contra i 450 mi 
liardi di massa salariale. Quan
to al modo di farli pagare. ov-
viamente. non c'e n'e una solo: 
si pud tassare il reddito domi-
nicale e agrario ma, con lo sfe.s-
so risultato, si pud puramente e 
semplicemente aumentare il co 
sto globule della manodopera 
imponendo un contributo del 
50 per cento sul salario a tut-
ti i datori di lavoro. esclusi i 
coltivatori diretti. 

Le aziende agricole che oc-
cupano manodopera dipenden-
te, secondo quanto riferisce la 
Federbraccianti CCIL, sono cir
ca 500.000 ma 300 mila di 
esse sono state escluse dal pa 
gamento dei contributi perche 
occupann manodopera dipen 
dente per sole 120 130 giornate 
annue Le aziende da chiomure 
a contribuire sono dunque cir 
ca 200 mila. forse meno. su 
due milioni. II beneficio che il 
governo accorda a queste 200 
mda aziende. per circa 300 mi 
liardi all'anno. non e dunque 
un favore fatto a/fagricoltura 
italiana. ma ai proprietari ter
rieri ed ai capitalisti agrari. 
Abolire questo privilegio. per 
aumentare le pensioni e gli 
assegni familiari dei lavorato-
ri agricoli. non danneggera 
dunque Vagricoltura. 

r. s. 

<c Made in Italy » 

SCARPE NEGLI USA 

tra negoii 

esupermercati 
I problemi economici e giuridici della 

rete distributiva - Interessanti proposte 

sul ruolo delle amministrazioni locali 

Ecco ii formldabile incremento avuto dall'esportazione di cal-
zature italiane negli Staff Unlti, fra il 1959 e il 1966: in quantita, 
da 4,3 a 31 milioni di pala; in valore da 10,2 a 46 miliardi di lire 

Quali saranno lc conscfjuon 
zc dell'applicazione del Mcrca 
to Comune nel camjx) del com 
mercio? La rete distributiva 
fondata sul piccolo negozio fa 
miliare — elemento che anco 
ra caratterizza la situazione 
-commerciale soprattutto in Ita 
I/a e in Francia — sapra resi-
s lere e trasformarsi. oppure 
sara messa ai margini dal 
gnande capitale che sempre di 

Manifestozione 

CGIL-CISL-UIL 

a Firenze per 

le pensioni 
FIRENZE. 25. 

CGIL, CISL e UIL hanno in-
dello per giovedi prossimo, pri-
mo giugno, una manifestazione a 
piazza della Slgnoria per la ri-
forma della previdenza e I'au-
menlo delle pensioni. L'iniziativa 
unitarla, che si sviluppa sull'on-
da di un forte movimento in atto 
in tulto il paese (lunedi sciope-
rano, per il collocamento e la pre
videnza, due milioni di braccianti 
e coloni), e stata comunlcata 
dalle segreterie confederal! pro
vincial! Insieme agli oblettivl co-
muni: attuazione della legge 903 
per cio che riguarda II collega-
mento della pensione al salario; 
aumento delle pensioni; democra-
tlzzazlone degli enti; creazione 
delle unita sanltarie locali; ap-
provazione delle proposte slnda-
cali per la maternita e I'infan-
zia. La manifestazione di giovedi 
sara preceduta da un corteo e 
conclusa dal dlscorsl dei segre-
tari provincial). 

Convegno CGIL-CGT 

Metallurgici: 
unita d'azione 
Parigi-Milano 
Poste ie basi per una collaborazione 

duratura anche con gl i a l f r i sindacati 

Farmaceutici: 

prof i t t i record 
Dopo la Carlo Erba. anche la 

Pfizer Italiana ha denunciato per 
il '66 un uti!e netto di 1.245 mi
lioni. secondo Ie anticipation 
date dall'c A genii a Economico 
Finanziaria > sul bilancio della 
societi farmaceutica. C16 dimo-
ytra quanto alto sia il profitto 
dei cpirati della salute». Se-
fuono, nelTordine. la Squibb con 
•61 milioni. la Lepetit con 405 
• la Shering con 206. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 25. 

C.idono If front lore in Europa. 
|H?r 1 iimlac.Ki. E" possibile ini-
ii.ire un'aziont' conmne, nel MEC. 
I.a >traiia \er^o uno * ̂ C!0|>e 
r<> OiiroiK'o * e ltinga, ma e .n-
comincuita. 

\jn monH'nto importan'o della 
costruziorio di una * unita sinda-
ea!e » euro,KM e >tato il come-
.sno s\f»;to-i nei momi <eorsi a 
Milano. promo—>o da ^mdai\ili-
-ti milarH->i della FIO.M CGIL e 
> ndacalisti della rt'^ione pan-
mna della USTM-Cdf. Al centro 
doi lav on t-r.ino 1 problemi del 
•^ettore della olettronKveaniea \K 
same. iK)<>ib.ii i contenuti » di 
una izione conmne. IVrcio erano 
preM?nti deieaa/ioni de!!o fabbn 
chv e!ottnimeccan;ch<* frnn.v>i 
O m . Ro^tean JOHITKVI;. Schne; 
der. Al«iom-S.i\a;<tien;ie e del.e 
(k"!eia/u)iii delle fabbnebe mii.T-
ne-i Ercolo Mareiii. T1RH. A<2en. 
Franco Tosi. Ureda Termomec 
can ca. Rreda Elotironieccanica. 

N'eKo .-.fivido dei i.ivori era il 
proee^o sindacale unitano pre-
'Onte in Franca (in par'.icolare 
tra CCT e l"FI)T» e ir. I'a. a ttra 
nOMFTM l'II.M». 1 probk-mi 
«.orti noi ni:e pae^i coi 1 proce>-
•»i di r;or^an.z7a/ione o n>:ruttu 
raz OTĤ  pr»riu!t!\a nel -ettore 
dol/e!o:tronxvcan-t\i ;v<.in:o <ri
nd. i/.oni d <>'arii> »• <;.: -.A • \ <*t 
".arm. a;:acehi a: '..ve'!. di occu-
pazio-v e in'en>ifua'o >fr iii.invn 
to>. 1 problem de'.'..! i.iiel.i dr-'.le 
.iber:a * nd.ua'.. 

I: convesno > 1 ,i,x r.o ton 
una rela/.one d: Ro.-riard (.'acne. 
«ojretano dei meM'.nsrj »'; de.ia 
resntne pancina che ha ..iu«:ra 
to il docamenro relat.\o a"e f.ib-
bnche pangine. Sc!.i\i. »eiiretario 
della FIOM provinciale. ha tenj 
to la relazione per le fabbnche 
italiane; una comun'ca7:one di 
Paolo Santi. dell'ufficio -tiKii del
la FIOM -1 e iofferma'.a sulla 
situazione tvonom.oa del -e'tore. 

Nella -oconda iiiomaia dei con
vegno *ono state lette e discuv>e 
le relazioni dei d;ver>i jinippi c 
qumdi s; e proct\itito alle con 
c!.i» oni c alia apiro\a7!one di 
'.na nwionale finale E' stato un 
fecondo -cambto di information! 
e\1 espenenze * per trovar>i me-
a'.:o armati e uniti. per rr.endi-
ca/ioni comuni di fronte a p.i 
droni che non cono*cono frontie 
re > ha detto Caftne. Si e comm-
ciato ad entrare « nel mento del-
l'azione rivendicativa ». E' gia 
stato formulato un impegno per 
dare < continuity > ai rapporti 
fra le organizzazjoni sindacali 
delle fabbriche di Parigi e di 
Milano. <E* interesse comune — 

dice la niozione finale — deter-
minare e coordinare certi obiet-
tivi rivendicativi al fine di poter 
giungere ad una azione sindac.i 
le comunale *. Preme^a a cio e 
•in altro impenno: quello di t rea 
liz/are una conierCenza di tutte 
!e orjianizzazioni sindacaii •• nelle 
fabbnche di Parigi e di Milano. 
tin contributo alio sviluppo « del
le relazioni con le altre organiz 
zazioni doi Ia\oratori dei paesi 
del Mercato Conmne «. 

Tavola rotonda ACLI-CGIL 

Un processo 
faticoso 

ma necessario 
Inferessanfe approfondimento sul di-
scorso dell'unita sindacale organica 

b. u. 

Lotte contrattuali 

Domoni 
in sciopero 
i 350 mila 

tessili 
Torn a no a scioperare domani I 

350 mila lavoratori delllndustria 
tessile. La rottura delle trat-
talive, avvenuta la settimana 
scorsa, ha mostrato un padro-
nato arroccato su posizioni ne
gative di fronte alle innovazioni 
principali richieste dai lavora 
tori. La lotta si sviluppa quindi 
aspra; alio sciopero di domani 
ne seguira un altro di * l ore 
all'inizio della settimana en-
trante. 

BANCARI — II 31 maggio e il 
1. giugno i lavoratori delle ban-
che e degli istituti di credito 
scenderanno nuovamente m scio
pero per il contralto. L'Assicre-
difo e I'Associazlone delle casse 
di risparmio hanno tentato ieri 
di giustificare la propria intran-
sigtnza, ma senza apportare al-
cun elemento nuevo nella ver-
tenza. 

NUCLEARI - I lavoratori del 
Comitato nazionale per fenergia 
nucleare (CNEN) hanno dec!so 
uno sciopero, che sara fissato a 
giomi, per ottenere che il sinda-
cato sia chiamato ad esprimersi 
su cgni aspetto della vita dell'or 
ganlsmo. Si rileva, inoltre, che il 
CNEN non intende affrontare il 
proMema d«lk» rctribuzioni. 

TELEFONICI — I lavoratori dei 
telefoni scioparano II 1. giugno, 
per 24 ore, con inlzio dalfuttlmo 
fume del 31 maggio. Chlodene II 
rlnnovo del centratte. 

Dal nostro inviato 
MANTOVA. 25. 

E" possibile I'umtd sindacale 
in Italia? A questa domanda po-
sta dal dott. Luipi Mandello. con-
sipliere nazionale delle ACLl. pro-
matrict di una interessante ta
vola rolanda. hanno risposto .41-
do Bonaccini segretario. reqio-
nale CGIL e il pro}. Sergio Za-
ninelli. capo ufficio studi Alta 
Italia della CISL 

11 compagno Bonaccini. dopo 
esscrsi rammarwalo dcll'assenza 
della UIL, ha constatato che ti 
smdacata deve essere conside-
rato un momento associativa di 
Grande importanza. una delle 
strutture portanti della societa 
italiana Suo compito e quello di 
tras for marc la condizione dei 
lavoratOTi nella direztone indi-
cata dalla Carta costituzwnale e 
dal suo pnmo articoio: I'Italia 
e una Repubblica fondata sul 
laroro. 

Perche i lavoratori ilaliati non 
potrehbero trovare una loro au-
tonoma e originate organizzazu>-
ne sindacale? Tanto piu che essa 
diventa una necessita di fronte 
alle scelte di gruppi padronalt 
che finora hanno deciso lo svdup 
po delta nostra societa. La cut 
trasformazione $ ben presente 
m tutte le OTQanizzaziom sin
dacali. anche se ci possono es
sere differenti valutanmi sulle 
polittche concrete per raaotun-
acre questo fine. 

Oatn c e >nollre da fare 1 con 
ti anche con le nuore genera: oni 
a'.le quali b soana oUnre pro*pet 
tire ral:de: e la battaaha oer 
I'umtd sindacale c una di queste 
prospettire. 

11 prof. Zanmelli. dal canto 
suo. ha affermato che 3 pro
cesso uwlano e molto complesso. 
molto compiicoTo. Sessuno pud 
mettere m dubbro Vutilta che de-
rtca ai lavoratori dal fatto di 
essere uniti. ma da qui a fare 
1'unitd 1/ passo non e brere. Ab-
biamo alle spalle rcnt'anni di 
esperienze unitane come quelle 
realizzate tra il '44 e il '48 in 
cut — seenndo lo Zamnelb ~ il 
tulto ti riducera ad un'etichet 
ta soltanto L'umctta del smda-
cato deve essere 1/ risultato di 
un projondo concinctmento deali 
interessati. noe dei lavoratori. 
C'e poi una condtzione imnun-
ciabQe rappre&entata dalla conce-
zione comune del sm^uvato. Van-
no anche precisati alctmi valori 
che devono essere tali per tutti. 
E* vero, U sindacato deve dare 
un contributo aU'evoluzione deUa 
nostra societA nazionale, ma alia 
condtzione di portart avanti del-
I« idee valid*. 

E' qui allora che salta fuori 
— ha detto tl prof. Zanmelli — 
1'esi.sfenra di due modi diversi 
di intendere il sindacato, anche 
se esistono mnmenti unitari in 
important! Imttaalw contrattuali. 
Molto spesso per qualcuno I'obiet-
tivo i quello di apjxinre forti. 
di sopravv<inzare le altre orga-
nizzazioni. Afo la fnrza non deve 
essere un fine. 11 futuro nchiede 
un tipo di sindacato aaganciato 
a precisi proarammi e non alia 
« forza bruta ». Come <n rede un 
diseorso. che rapprc*enta obiet-
tivamente un momento di arresto 
nella lattira prosecuzione del 
dialoao umtario. un dtscorso im-
postato troppo suah elementi di 
divisione che non su quelh di 
unita Le reaztom della numerosa 
e quahficata assemblea — fatta 
d> laroratori e attivi^U sindacali 
di nani fedc politico — e stata 
immediata attrarer*o un nutrito 
susseauirsi di domande ai rela-
fori. Da tutti e stato so'to!'nealo 
come Yaspiraziane all'un-ta sia 
un fatto concreto. una rcalta che 
avanza nelle fabbnche. II pro
fessor Zanir.elli. r.clUi sua repli
ca. ha dovuto prendere a'to di 
questa aspirazione. 

II compaano Bonaccini ha a 
sua rtAta replicato co^s'atando 
che Vunita e difficile ma fatti-
bile. Kon c'e nulla che 1 lavo
ratori non dehbano conqystarsi. 
La CGIL rtiene che ri pi^^ono 
"ssere anche ri^ioii direr** ma 
che s\ deve larorare ir.*iernf per 
superafle. terienda Vocch o an 
che a quel che e ennh-a'o in 
questi ant' in tutte lc orair.ma 
z-om s ndacah 

Dobb'amo fare delle scelte' la 
nostra e qucila eke va 11 dire-
zione della trasformazione della 
societa e del sislema che la reo-
oe. crit'calo fra Valtro a^-.che 
dalla recentc endclica t Popu-
lorum progressio >. 

Romano Bonifacci 

Accordo Beni 

Stabili-Finsider 
La Finsider e la Beni S-ab:Ii 

<«-oc»eta a forte oanecipaz.one 
vaticana) hanno deciso d< con
cent rare in una sola 50c.eta !« 
nspettive imprefe (Soprefm e 
Ircom) operanti nel settorc del-
I'edilizia industrializzata. La nuo» 
va societa avra un capitale a pre-
valente partecJpaziooe statale • 
ai ehiamera IUlecLL 

piu penetra nel settore della 
distribii/ioni' delle merci? K 
(jiidli coinpiti. 111 (piesto canipo. 
saranno assolti dalle pubbliche 
amministrazioni locdli? 

Questi bono gli lnterrogatui 
posti in discussione in un con
vegno internazionale apertosi 
ieri a Roma. 111 un salone di 
Palazzo Braschi. II convegno 
6 organizzato dal Centro studi 
annonari: ad esso prendono 
parte rappresentanti dei com 
mercianti amministratori degli 
enti locali e studiosi della ma
teria dei sei paesi aderenti alia 
Comumta. Nella prima giorna 
ta sono state svolte le relazioni 
introduttive del professor Giu 
seppe Orlando, del professor 
Vacca, quelle presentate dal 
gruppo tedesco. dal gruppo 
francese. dal gruppo del Bene 
lux e dai funzionari della CEE. 

II quadro della situazione 
dell'apparato distributive, trac-
ciato al convegno. si presenta 
quanto mai di verso tra i sei 
paesi della Comunita Econo
mic^ Europea. Nel settore ali 
mentare, ad esempio. mentre i 
negozi indipendenti e non or-
ganizzati rappresentano in Ita
lia THaT. in Francia il 67'.T-
c in Belgio il tS.\°l. nella Oer-
mania Federale costituiscono 
appena il fl^ della rete distri
butiva di questo settore. Al 
contrario: mentre nella Ger-
mania Federale il < grande 
commercio * (supermercati. ec-
ceiera) e pari, sempre nel set-
tore alimentare. al 23°?> cui si 
aggiunge un altro (58^ della 
rete distributiva formata da 
negozi uniti tra di loro in va
n e forme associative (spesso 
dipendenti da una grande so 
cieta finanziaria). in Italia alio 
stato attuale delle cose i su
permercati sono soltanto 1*8^ 
dei punti di vendita e i detta-
glianti organizzati tra di loro 
sul piano economico raggiun-
gono il 7% del totale. Quanto 
alle cooperative di consumo 
esse rappresentano il 5^o in 
Belgio. il 10% nella Germania 
Federale, il 4?o in Francia. il 
Yo in Italia, il 1^> in Olanda 
(naturalmente la sostanza so
ciale di queste cooperative dif-
ferisce alquanto nei vari paesi). 

Quali trasformazioni <=ono da 
attendersi come conseguenze 
dell'applicazione del MEC nel 
campo commerciale? Nel con
vegno ne sono state delineate 
Ie principali. 

1. . Trasformazioni giuridi-
che — In questo senso si di-
scute. essenzialmente. deH'abo-
lizione di quella che in Italia 
e la licenza commerciale rila-
sciata dai Comuni. E ' una tesi 
caldeggiata dal MEC e dal mi-
nistero dell'Industria ma che 
trova fondate ostilita nelle am
ministrazioni dei Comuni e in 
una parte delle organizzazioni 
dei dettaglianti. Emerge, oltre-
tutto. il timore che l'abolizione 
della licenza favorirebbe — 
nelle condizioni italiane — un 
patologico aumento dei punti 
di vendita. accentuando quella 
c polverizzazione > del settore 
commerciale che e cauta di 
bassa produttivita. Inoltre abo-
lizione della licenza significhe-
rebbe via libera — senza al-
cun controllo da parte dei Co
muni — ai grandi magazzini e 
supermercati. Nessuno peasa 
di impedire lo sviluppo di que
ste forme di commercio al con
sumo ma e inevitabile che sia-
no considerati con preoccupa 
zione i costi social 1 che una 
tale misura potrebbe avcrc, 
senza del resto alcuna garan-

l zia di difesa del con5umatore. 
E" comunque ccrto che una 

e guerra » tra negozi e super
mercati si sviluppera. 

2. . Dintto di stabilrmenlo — 
II MEC. nel Trattato istitutivo. 
da liberta di movimento ai ca 
pitali per Ie varie iniziative — 
anche commerciali — nei sei 
paesi. L'ltalia sembra essere 
oggetto di particolari piani da 
parte di grandi orgam«mi com
merciali che irtendcTtbbero 

i prendere in;ziat;ve di nhevo 
! aprendo nel noMro pac*e ca 
' t tne di macaz/ini. d. 5tiper 
I mercati. eec. 

3. - Iniziativi degli enti lo 
cali — Una idea interessante 
in questo campo e stata avan 
zata nella rclazione del pro
fessor Vacca il quale ha ines>o 
in rilievo la funzione posima 
che potrebbe a\ert- una « ca 
tena pubblica » per la distri 
buzione al dettaglio: essa po 
trebbe agire non per mettere 
ai margini il commercio tradi 
7ionaIe ma per portare sul 
mercato innovazioni non soltan 
to tt^cniche ma anche sul pia 
no dei prez/i e quindi del!a 
difc^a >ia dei produUon agri 
coli che dei consumatori. 

Ii convegno termmera oggi 
i propri lavori con il dibattito 
e si dovrebbe concludere con 
la istituzione^ di commissioni 
permanenti c*^ Mdio. 

Un problema della maxima importania 

II diritto degli emigrati 
a partecipare alle elezioni 

In questi ultinn me^i (il
eum orgam dt stampa pc-
I'emigraztune si sono accu-
pati a luiido dei problemi 
posti dalla partertpazione 
(let lavoratori emigrati alle 
elezioni che si svolgono m 
Italia La stessa direztone 
del partita democristiano si 
sti occupando della ensa ed 
e stato tormulato un proart-
to per la co^tituzione a IU> 
ma di un'orgunmuzume del 
gruppi democristtam all'--
stero D'altra parte il pro 
blema si e di nuoio ;«JS'O 
m modo diretto ed imme-
diato ner parccchte decine 
di mtaluwt dt lavoratori si-
Lilmnt emigrati. che intendo 
no partecipare alle elezioni 
reaionah dell'U giurjno. m 
quanta la proposta commit-
stu di un contributo per le 
spese sastcnute da chi rien-
ha a latare (oltre. ovvia-
mente. alle facilita:iom di 
1 Higgio) e stata bocciata dal
la maqgioranza dt centra • 
sinistra del jiarlarnento re-
gianale 

11 Partita comunista si e 
sempre aecupato attivame'i-
tc della questwne. canvtnto 
della necessita the 1 lai a-
ratari emigrati — in man-
canza di una inlegraziane 
nelle sa-icta che It accalga-
no, tntegiazione. malte vol
te. impossible — mantenga-
na 1 put .ttretti contatti can 
il loro Paese d'orgune. Gli 
incantri che avvengano nei 
Paesi di immigrazianc tra 
lavoratori e dcputati. can-
siglteri. amministratori e 
sinaacalisti — e questa non 
sola nelle setttmane prece 
denti le elezioni — tendono 
appunta a far si che la vi
ta IOCC dei partectpanti al
le latte popolari in Italia 
arrivi anche a chi l'ltalia ha 
dovuto abbandonarc. 

E' in questa praspetttta 
che il PCI ha depasta alia 
C a m e r a ncllautunna del 
l'Hi3 I quindi nel corso del
la presente legislatura) un 
pragetta di legge tendente 
ad assicurare ad ogni elet-
tore che rtentrt a votare al 
sua paese (sia per le elezio
ni polittche che per quelle 
ammimstrative e reaionah). 
oltre al viaggio qratuito. 
una indenmta che copra al-
meno in parte le spe.se e la 
perdita di salario per i gtar-
m di assenza dal laiora K' 
questa una proposta con
crete e ragionevole. che sal-
vaguarda completamentc la 

liberta dt vala del cittadina. 
dandagli nel contempo — 
fatto dt alto valore civtcn 
— la passtbilitd di vu ere 
anche nolo {wche are della 
campagna elettarale cite si 
svolge nel paese e che rap-
presenta un importante mo
mento della vita politico. 

Un voto espresso pressi 
1 cansahiti italtam alieste 
ra — came e stata propo
sta da alcune parti — oJ/re 
a sollevare delle difflcolta 
diplamattche farse inso»-
montabill 1 se nan andtatna 
erratt la Svizzera — ad 
esempio — non considcra t 
cansolati c a m e territoria 
extra • territorial e quindi 
non autarizza il iota ne! 
cansolato. ma sola neU'am 
b'.iiCiatai. ha uppunio 1/ gra 
ie limite di nan permette-
re una presa di coscienza 
politica da jntrte dell'elctta 
ie Quate Paese mfattt per-
metterebbe che una vera e 
propria campagna elettoiale 
si svalga sul propria tern-
/orio7 Le espulsloni dalla 
Svtzzera dt militanti comu-
tttsti dtmostra limpossibt-
hta di un simile pragetta 

Inoltre, ammessa il prm-
ci/)io — che ct sembra la 
gtva a causa dei rapporti 
tentimentah e nel tontempo 
politwi dell'emigiata — che 
ogni elettare tati ;XT te h-
ste della circaserizionc elet
tarale del sua paese di ori-
Qine. la realtzzaztone prati 
ca di questa principia ci 
sembra dt una estrema dtl-
ticalta Vi e ancara un ele
mento che nan va dimcnti-
cato e quella della garan-
zia della segretezza del io
ta. tl cui controllo tramtte 
1 rappresentanti det par-
tttt rtsultcrebbe quanto mat 
malagevole in caso di voto 
presso 1 corj.sofati 

// fatta che 1 lavoratori 
italiant emigrati stano milio
ni e non solo jxiche dectne 
di migliaia, come lo sono. 
per esempio. 1 francesi al 
I'cstcro. impane che tl pro 
blema del voto vengu vista 
can una dtversa prospetti-
LO. che tcnga canto anche 
dell'abiettiva della partcci-
jxizione degli emigrati alia 
vita p{>litica italiana, ed a 
tutte le sue mantfestaziont. 
cost came del valore uleale 
che ha tl rtcntro in patria 
del lavoratore c il sua in-
contra con git altri laiora 
tori ttaltant, per I'cspressta-
tie del voto <m n ) 

GERMANIA: sempre 
elevato il numero 
dei disoccupati 

Neinineno uno degli Indli-ato-
ri economici lascla prexedere 
un mlglioramentn della situiuio 
ne nellu Germania ociiiUntn'*' 
Coil, il inmiero del disoiv.up.tti 
t' negli otvupatl 11 tempo par-
7iiile rim.uie elevato (501 000 e 
•Jit! 0tH». rispett.vamente u tine 
iintr/oi. mentre -1 Wiliituno ii 
circ.i :tiM (HK> i Lnoratori str.i 
men nccupati m meno que.'t'an 
no mpetto al 19(>»i nei prinu 
tre mesi del 1%7 appena 30 i>Vl 
emigrati sono Mati as^untl re'. 
I'aesc. coniro Ut ooo ntl cor 
ilspondente perlodo del 1966 

Anche le ortlin.izionl di pro 
dotti imiuMnali nmiuiKOiio 'en 
MlnlmerUe al <li •-otto del li\cl 
lo r.'.tjt'.iunlo un anno In e non 
tendono ad aumentare. clA che 
ta presagire la conttnuazione 
della iTi-vi ant he mi prosMini 
iiu>M IVI rt-to l.i tdhliru'it di 
antomoblli « Volkswagen » h.i 
anmincliito una iir.ovii ierie dl 
inornate di .inesto dt 11a produ 

] ;ione e non ha t si lino di do 
I set rieorrere nl Uctiulamento 

rel prossimi uievi 

I Incontro tra CGIL 
I e DGB tedesca 
I Dal quiiuilcinale della TOII, 
! iioprcnjivimo che una de'e^i?io 
| ne till -rulaiato it ih mo M c 

mi ontrata vei enti tin n'e ron una 
deleKtizlone till sindacato tede
sco dell-i IXIIJ, con lo stopo di 
permetture nlla DOB una piu 
profunda cono&cenai dei proble
mi del mondo del lavoro ttnlia-
no I due sindacati hanno de 
clsn dl contmuare i loro con 
tutti e i;!i st amlii di inlorma 
7ioni e di esperler.ie. coscienti 
del nuow compiti del sindacato 
di front- alle trasforniarlnni let 
mi he idle lotte opciale. alia 
pat e e alia eoeMste -ra pacllli a 
1 a C'C.U. e a IXiB favoriranno 
ne! futuro la collabonwtone e 
«li incoutri fra I sindacati di 
tutti 1 Paesi 

SVIZZERA: la verita 
viene a galla 

Ai lavoratori siciliani 
che andranno a votare 
Finalmente . la coromissionn 

Tra«porti drlla Camera dri 
ilt-putali — come VUnita lia 
gia riferito in breve — lia 
approvalo. in via i lefiniliva. il 
progello ili legge pre?enl.ilo 
ilai dcputati coniunisti Failla. 
Macaluso. I.i (*atl<i ed altri 
per rc*len<=ione delle fatilila-
zioni di \ i agg iu pre \ i - t e ilalla 
legRe elcltoralc. per IP clc/'n>-
ni |Mililiche, ;ille elezioni del-
I* Assemlilea Kegionale sici-
liana. 

I,a lunga e tenner lotta rnn-
dotta dai cniuunisli , per m n -
sentire ai Ia\oratori siciliani 
emigrati nel iNortl e nei I'ae-
si dell'Kuropa occitlentale che 
vorranno rienlrare nell'iv>Ia 
per votare. <li potrrlo fare sen
za erccsj i i i «acrifiri. e stala 
dunque coronata dal sut-rr.t-
•o. Con l'ajiproiazione <li i|ile-
«ta legge, infal l i , i ficiliani 
emigrati nei Paesi europei 
a\ ran no diritto al \ i.ipgio gra-
tuito di antlata r. rilorno <ul-
Ie Frrrovie dello Slato dalla 
.-lazionr ili confine a quella 
del comune ili xota/ ione •>. 
comunque. alia j larione piii 
\ i r ina al comune tli sotn/in-
ne . I Mriliani emigrati nel 
Nord d l l a l i . i avranno invecr 
•liritlo al 70 per cento di 
*«onli ferro\iari . Per usufrui-
re delle facilitazinni di i iag-
gio eli emigrati tlo\rannn pre-
•entare1 I"nppo«ita « rartolina-
a\\iH> » inviata lorn dal t.o-
mune . oppure d rertifiralo 
elettorale. 

.^appiamo bene che il viag
gio gratuito e d 70 per ren
in Hi sconln «ullr Frrrotie 
v ino Iwn !<intani ilal coprire 
Ir *pesr e f f e t l n e che ilo\ran-
no sopportare i "-itiliani che 

si recheranno a votare I ' l l 
g iugno. Per queMn, i depula-
ti eoiiiuni-li n\evann propo-
sto all'Assemlilea Hegionale 
mi progello tli legge per la 
i onecssione tli un cinilriliulo-
spese tli 30 .000 lire agli enii-
grali proiei i ienli tlnU'e^lero e 
tli 1.1.00(1 lire a (|iielli pro-
venienti dalle regioni del 
Nord. Ma neH'iiltima M-tlula 
de l l ' \« -eml i lea Kegionale del 
2 aprile scorso. la DC e il 
P S l ' ron I'appoggio tlelle tie-
••trr ( lilterali, nionarcliiei e 
fasristi) lioiino re-pinlo la 
pro|Ki«la comunista di eonce-
dere un contril>utt>s|M'.<r agli 
emigrati sicil iani, conlril'ulo 
d i e a\reblie fatori lo Teserci-
7ii> del loro il iriltinlovere ili 
eleltori e avrelil>e comportatn 
una spesa di 300 mil ioni . K 
nella stei-a setlula. m l pre-
tt-sto di faiorire I'lncrcmento 
tlcl turi=mo. i lecide\ano tli re-
galarr 1 "> niiliartli agli specu
lator! dcirintluMna turi-tira 
e ai monopoli e \ rletlriri. 

Tu l to t in . ne «iatno rerli. 
ha fatto r fara riflrttere gli 
emigrati «iciliani e le loro fa-
iniclif . Si e traltalo tli un epi-
oitlio che Ii ha rieuartlati ill-
reltamente, ma chr pone l»e-
ne in lute il clima anlipopiv 
larr. di rtirrurione e tli mal-
eo^erno. a cui t- stata drgra-
data la vita |mlitira Sicilians 
ilalla DC e ilai Mioi elleati 
di tlr<tra e di sinistra. Ktl r 
per tondannarr questo <laln 
di ro«c e aprire la \ ia al rin-
novamenlo e alia rina*rita 
della Sirilia e drll'Italia. rhr 
mnlti *ieiliani «i apprr»tani> 
a rirntrare nrll'i'ola jvrr Ie 
rlrrior.i de 11*11 citigno. 

Nel rapporto 1966 dell'AsiO-
ciazione svlxzera degli Impresa
ri costruttori, si legge che nel 
1966 « la tendenza alia dlmlnu-
zione dell'occupazione e la di-

[ mmuzione dei lavoratori occu-
pati ha permesso alle imprese 

I in molti cail una « mtRliore 
stelta del laioratun strailleri n 
Viene tosi tonfermato tla parte 
padronale tiuanto il nostro gior-
nale e i niornali opt ral svizzeri 
a\eiano a suo tempo tlinuni'in 
to ossia la, <ele/io:ie l ion con-
seguetitf Iiceimmmento tie; la 
voratori meno produttlvi o piu 
rivendicativi I della manodopera 
itniniera tla parte del padroni. 

j Nello stesso rapporto Mino 
I contenuti i dati *eguentl Milla 
j diminuzione d e l l " occupazlone 
• nell etliliziii, rispetto al l»h5 Ti-

t mo diniinu/ione del f>« per 
I tento Vallese 14 9 |>er cento, 
| .Stiaffusa ll,!l p< r u n t o 

! Giochi proibiti 
' nel Canton Zurigo 
j I.a poluia zurlghe^e ha ron 
| trulluto l'ldentita e multato nei 
| giomi srorsi 16 perscine, fra cm 

8 italiani. 6 svizzeri e 2 tede-
ichi. che giocavano d'azzardo e 
a\evano come poste forti som 
me dl denaro I/azinne della po-
lizia faceva seguito a un'a^ione 
tnformativa condotta nelle scor-
se settlmane tendente a lnfor-
mare sul fatto che t giochi di 
azzurdo con poste in denarii so 
no proibiti nel Canton Zuiigo 
J-a poltzia ritlene die numerosi 
emigrati partecipino a questi 
giochi. che si .s\olgono prevsti 
alcune fermate del tram. La na 
zionalita delle persone pre^e sul 
fatto, tuttavia. indlra che non 
sono Kilo gli italiani a giocare 
tj'azzardo. 

MEC: proposta 
l'abolizione dei 
permessi di lavoro 

Iji Commissione del MEC ha 
recentemente tra.sm.esso at Ton-
sl^lio del minlstri del « Sei Pas-
si • il progetto di regolamento 
della libera circolazione della 
manodopera, che dovrebbe en-
tiare in vigore il prlmo lug Ho 
1968 A partire da quella data 
la ciauso'.a di salvaguardla del
la manodopera nazionale dovreb 
be \enire alxihta, cost come il 
permesso di lairiro e la clau 
sola che prevede che l'emlgra-
to disponga di un « alloggio nor-
ma:e » per farsi raggiungere dal
la famigha Queste mtsure do-
\rebbero pennettere l'attuazlo-
ne completa della libera circo 
lazione all'interno dei se| Pae 
si .tdennti al MEC. 

BELGIO: un nuovo 
ufficio dell'lnca 

Ntl nitM' svorso. ton la par-
te< ipazior.e di r.umerose per"-ri 
n.inta m rappre«entanza d<l 
fVjr.snIatn I'm a.i". dfi slnda 
-ati belgi. dtgll aMrt Pa'ronati 
e delle As-sociazioni Italiane in 
Be.gio. ron una lreve cenrr.o-
nia sono statt inau^iratl t nuo
vi locali della sede dell Lfhcio 
Inca di IJegi, n rue Dartois .1 

II direttore generate dell'Istl 
tuto ha sottolineato l'lmportm-
ra d-i> attivita che i patronati 
svo'gono per la tu'ela dei di-
ritu previdenz:ali ed assl<;enzia-
Ii dei iaitiraton emigrati. ed 
hi a-i'p'.f-ato ur.a serr.pre p*'i 
stre'ta rollaborazionr fra Inta. 
i! Consoiato. l sindacati e fli 
i '.ri Patro.-.atl 

Ci scrivono da 
Lussemburgo 

Un ronpresso 
sui problemi 

Ai antifasri'-ti 

V onto. 

%•> d. I. 

ilrlla nostra rmigrazioiif 
Can tompcgit. 

anche se un poco in ntardo. lorremrr.o 
inlormartn detlaghalamente su una nianitc-
stazzor.e tenulcsi net giomi 67 maggio a 
Ksch Presso I Hotel du Pare, si e srolto il 
congresso degh antifascisti xtaham emigrati 
nel Lutsemburgo CJ hanno partecipato. nelle 
tre sedute. circa 2f>0 persone. Hanno portato 
t! saluto dei lavoratori e del popolo lus-
semburghese gli emit Urbani e (isseldtng. 

11 congresso ha preso in esame t proble
mi dell'emigrazione italiana, che ha m que' 
sto Paese antiche e gloriose tradizioni. A'eZ 
lentenmo della diiialura fascista. il popolo 
lussembvrghese otpjfo ed aiuto I'emigrazxo-
nf politico italiana. stabilendo i primi fra-
term leg<imi Sei momento in cui il piccolo 
Lussemburgo venire tnraso dalle orde nazi-
ste. i patnoti italiani furono al fianco dei 
patnoti lussemburghesi nella Resistenza alio 
invasore. affrontando insieme la lotta, le 
persecuziom. t eampi dt prtgtonta. 

Alia fine della guerra, la nuova emigra-
zione italiana ha dato tl suo contributo alia 
ricostruzione dell'economia lussemburghese, 
rappresentando tl piii forte gruppo di ma
nodopera straniera. Degli iO.000 lavoratori 
dell'mdustrux lussemburghese gli italiani rap

presentano, infatti. circa il 20 per cento-
poco piii della meta e rappre3entata da I 
emigrati permanenti mentre if resto e cosfi- | 
fuifo da laroratori stagionali, soprattutto 
edilt. che costituiscono la quasi tot alii a de- | 
gh operai di questo settore dell'economia I 
lussemburghese ™ 

A Esch. t la Milano del Lusscmburoo». • 
m o n o oltre dO'') italiani. the hanio stabi- I 
l;ta con la popolazione locale i piu cordiali • 
rapporti :l laroro italiano ha eontnbutto 
mm poco alio sviluppo economico ed vrba- I 
ntsttco dt questa bella cittadina Qui I'emt- | 
grazume italiana e rapprcsenlata dall'orga-
nizzazione di massa «Italia Libera >. tern- m 
pre soilccita e aitiva in ogni intziatita dt as- I 
sistenza e in ogni manifestazione demo- • 
cratica. 

Con la istttuzione della Comunita Econo- I 
mica Europea i rapporti bUaterall si sta- I 
btlizzano oggt come rapporti comunitari, 
col pieno riconosctmento dei diritti civili. I 
sindacali e politic!, di tutti i cittadini deUa I 
Comunita. Nella prospettiva di una unita eu
ropea che deve costruirsi suite piu ample m 
bast democratiche, il latoratore italiano ruo- I 
7e essere non solo una riserva dt lavoro, ma • 
anche una forza atttva al servizio delta pace 
e dello sviluppo democrattco dei popoli del- I 
la Comumta. Questi i temi discusst dal Con- | 
gresso degli antifascisti italiani emigrati nel 
Lussemburgo. che vogliono dare anchetsi | 
il loro contributo, insieme alia classe ope- I 
rata locale ed al popolo lussemburghese. • 
per la costruaone della nuova Europa. 

hhU'l'ERA FIRMATA 
(Lussemburgo) I 
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