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I LA GRAVE CRISI PELL# INPUSTRIA MATERIALI FERROVIARI 

| Domani Arezzo in sciopero 
! IICIPE rinvia le decisioni 
I La FIOM ribadisce: aprire la trattativa con i sindacati 

Un momento della prima manifestazione per la difesa delta SACFEM il cui reparto ma
terial! ferrovlari e gia stato condannato alia chiusura 

L'occupazione della SACFKM di Arezzo, die il giuppo fi-
nanziario Bastogi ha condannato alia sinobilitasione. e giunta 
al settimo giorno: domani tutta la citta scende nnovainente 
in sciopero per solidaneta con I 700 lavoiaton minacciati (I: 
lieenziainento e per reciamaie il inantemtiiento e lo svuiippo 
di una delle principal! fonti dt huoio della pKnmcia. La 
battaglia dei lavoratori aretini -otto'.mej cirjiiiinaf.cumen'.e 1 
deteriorarsi della situa/ione nell'intera bianca del'e costr.i 
zioni ferroviarie. che occupa 10 nu!a lavoiaton. dove una 
carenza di in ziativa pubblica per il potenziamento dei tra 
sporti ferroviari c suburban) e l'ongine diretta della cnsi 
lntere c.tta — Nupoli pei I'AKRFKK. Reggio Calabria pei 
l'OMKCA. Pistoia per le O.MKP, rischiano di pagaie 

Ien, il Comitato interm:ni-.!ena!o \w a proarammaz.o.ne 
i e riuruto pei d.scutere la quo-tione. Ha dtvi-o di la<c:ai 
approvare d.il pariamento lo * stralcio * di l.">u miliardi per 
l'ulterore finan/iamento del Piano decennale di potenziamento 
ilelle Kerrovie itatali — co-a. questa. che se fatta s ibito pin: 
dare una boccata d'o^igeno al settore — ma non ha fat'.o 
alcuna scelta defmitiva. rinviando a « un'appos ta comtn.s 
sione tecmca ministerial » il compito di predisporre un rap 
porto circa la sorte finale del Piano decennale delle Ferrovie. 
II governo ?ente. infatti, « les genza di approronl're I'esame 
vlel prob'ema ferrovia*-io nel quadro di un'oniamca politica 
lie. tra^poiti t. ma intanto exclude da tale esame I sindacati 
(che avevano chiesto di discutere i livelh d occupazione del-
I'mtero settore), affidandolo ad una « commissione tecnica mi-
nisteriale ». 11 comunicato del CIPK aggiunge che deve an 
cora t defin re il ruolo che lu ferrovia deve avere nel sistema 
del trasporti ». e cio dopo die si e autonzzato il tasjlio di ben 
cinquemiia chilometri di strada ferrata. La segreteria della 
FIOM ha ribadito ieri che «chiari impegni sulle prospettive 
del settore e sui livelii di occupazione possono essere garantiti 
solo dall'apertura di una responsabile trattativa dei sindacati 
con la commissione del CIPK incaricata di studiare la ristrut-
turazione del settore ». in mancanza della quale la lotta pro 
scguira senza soste. in nuove forme. 

[/Assembled nazionale discute il Piano di sviluppo 

La Lega rivendica una scelta 
«Tavola rotonda » dell'ARCI 

UNA LEGGE PER FERIE E ORARI 
II progetto del CNEL giudicato utile e urgente • Interventi di Morandi, 
Reggio (CISL), Berlinguer, Montagnani (CGIL), Vanni (UIL) e di Giovenale 

7 ritmi di lavorazione in cen-
tinaia e centinaia di fabbriche 
sono divenuti insostenibili; la 
densitn. la lunghczzn dealt ora-
ri aiornalieri. la insufficienza 
delle condizioni strutturali e in-
frastrutturali rendono ancor vtu 
pesante ed assurda In condizio-
ne operaia. E se a tuttn cio .si 
colteqano i problemi delle fe-
rie e del tempo libera, la que-
stione assume interesse e va-
lore particular'!. Su questi te-
mi — visti soprattutto alia luce 
del diseano di leape del Const-
alio deli'economia e del lavo
ro (c Orario di lavoro e riposo 
settimanale e animate dei lavo
ratori dipendenti >) — si e 
svolta mercoledl sera a Roma 
una Tavola rotonda pramossa 
dall'ARCI. 

Morandi. vice presidente del-
t'Associazione ricreativa cultu-
rale. ha aperto la discussione 
sottolineando il carattere posi-
tivo del diseqno di leaae del 
CSEL per quanto riquarda le 

ferie ed individuandone alcuni 
limiti, uno dei quali, e quello 
del mantenimento della setti-
mana lavorativa massima a 45 
ore. L'iniziativa del CNEL — 
hn poi detto Morandi — e pe-
ro positira soprattutto se vie-
ne considerata come una pre-
mcssa che apra. nel Paese e 
nel Pariamento. un discorso 
nuovo sul « tempo libero ». Ha 
poi preso la parola il dolt. Reu 
qio. seqretario della Federchi 
mici-CISL. che si e soffermato 
sulla illustrazione del diseano 
del CNEL. Per I'esponente del
ta CISL il diseqno. in primo 
luopo. risponde all'esiqenza di 
sastituire alia frammentaria e 
superata disciplina lenale vi-
qente. un testo orqanico e uni-
tario che fissa te norme fonda-
mentali sulla durata e Vorqa-
nizzazione dell'orario di lavoro 
(aiornaliero e settimanale). del 
riposo settimanale e domenica-
le. delle ricorrenze festive e 
delle ferie. 

£' usci/o i/ n. 5 della 

NUOVA RI VISTA 
INTERNAZIONALE 
n i o n j i n omuiM PACK • o n . t o a a u t M O 

Document! della conferenza di 
Karlovy Vary 

I comunisti britannici sulla demo-
crazia, la scienza e la religione 

L'economia dei paesi del SEV 
nel 1966 

Validita della rivoluzione latino-
americana 

in vtndita nelle seguenti libreric 
Librcra IltUa, Torino - Eilirore A. VilUrdi, GcnoTi . I :>rcr:a 

Adxaa. Gcnoo - d z z o Camu'Io, O n o r a - Ubrtxu dd'.o S:u.Vn-f, 
Savuca • Librera Inicriuzjocule Alfnm, M3ano • Libreru Eiaiudu 
M 3 » a - Linrria II Minifctfo. Milino - Libreria Rizzoli, MtUno - • 
UbrcnJ Riaacka, Mibno - Ijbrtr'u U Foaxego, Ve»>f2*u - Librrru 
CalSlerx McCre (Vcttezn) • Libreru se{( •orirc, Meure (VCIKTII) • 
Ubtzria Scipioae Maffci. Verona - Libtrria Aatiqairia VilmncrJe, 
Balosna • Ubnrtt Frlrrintlii, Polojroa • l ibrr ia Mi iKm, Bologna . 
Sex. Libraria Fcdcr«»ooe del P .Ol , Botosna - A. Oiornali BoUnni 
Oino. Irooli .(BoIo«nj) • A. Cobhi Ester, Coena (Fotli) • Libmia . 
Riftitcita. Modeaa - Libreru Prllegriai, Arezzo • Ltbrena A. Tetrai, 
Fitrnie • U r r n i Ciornni - Firtnrc • Libreria Marz.xvo dcl!a Pern, 
Firenre - l o i to ia del I.*ro, Vurrjjrio (Lucca) - Ijbreria Feltiiocllj, 
Poa • LiBT^a GoIur.1»f*. Piva • Agrnzia Dl*»nbuiio.-ie Giornjli. 
Peru.eia - Ubreria La Knrgognom. Roma • Librerla A. M w n l , Roma 
• Librriil R:ruv.ita. Rnoia - S<̂  «Vi IjJxRi, Roma • I.ib-c.-ia Cittrnui 

• Ccionne* • Librer'ia Maon.-, Napo!i-Vo,-nero • Ijbreru Dfpcrr.\ Na-
poJi • Ltbrrna Mine*\a. Napo!i - Ijbrcna SsJ A. Hukia. Na,-»Ii • 
Librena Jjbare Sa^erio. Rcpgio Calabria » Comto Fran,-.-vo CiornaTi, 
R<>%a.tio (R- Calabrw) • M. A. Vi\hi MaLito Or^an:iii2:o=e EJ::cU!e, 
r^rnno • Iltbrcria Emilw G»aniK>ac. C*!:aniuctta. 

Prezzo deirabbonamento annuo L 4000 

Vmamenti ml ccp. n. 1/M184, oppore a mezzo ?a«. 
glia e assegno bancario da indirizzarc a «Nuova rivlsta 
intenuzjeaale», Roma, via ddk fiotacghe Oacarc, 4. 

Ad affronlare il problema del
la riduzione qlobale dell'orario 
di lavoro e stato il prof. Gio
vanni Berlinquer. docente di 
medicina sociale. L'esiaenza 
della riduzione — ha detto Ber
linquer — nasce oqqi dot fatto 
die il loqorio che deriva dalle 
condizioni di lavoro conduce 
spesso ad una senescenza pre-
coce. II tipo di « fatica > che 
prevale richiede. quindi. lunqhi 
recupcri ed una nraanizzaziane 
del tempo libera che consenta 
un ripristino delle energie psi-
cofisiche alterate. 

II qiudizio della CGIL. nei 
confronti del diseano del CNEL. 
e stato illustrato dal searetario 
Ferdinando Montaqnani. Dopo 
aver espresso una valutazione 
positira su tutta la questione 
Montaqnani ha precisato che 
non e sufficiente il miqliora-
menlo della leaislazione sull'o-
rario di lavoro. Occorrono in 
falti interventi sempre piii qua 
lificati a livello delle attrez 
zature (culturali. ricreative. 
sportive e tanitarip) sul terre 
no anche di pin adequati ser-
vizi e prestazioni soeiali di mas-
sa. Montaqnani ha poi dedicata 
parte del suo intervento al pro
blema della settimana carta sot
tolineando la necessita di spin-
te miqliorative per il sindacato 
e per lo stesso leaixlatore. 

Un panorama alobale del pro
blema r stato presentatn dnl-
I'arcliitctto Fahrizm Giorenale 
che da un esame della situazio 
ne e<istente (mnti pendnlari 
casa lavoro. alloaai disaqiali. 
mancanza di verde. costi per le 
« vacanze ») ha fatto scatnrire 
la necessita che i sindacati 
srnlaano parallelamente alia 
azione nel campn ^alarinle e 
denli orari lavorativi. una lorn 
politica per Vurhnnistica. t'a 
bitazione. il * verde pubhlico » 
e H * turismo sociale ^ 

// dott. Raffaele Vanni. se-
pretario nazionale della UIL. 
dopo aver rileratn che da par
te del ministern del Xsivoro si 
sonn arute « incomprensibili > 
resistenze nei confronti del di 
seqno del CNEL. ha atfermati 
rhe svetta al sindacato rer.dere 
possibile che il taroratore u*u-
1nnsea d' una etfrUiva utiliz 
zazinne del tempo libero 

Netla seconda tornata dean 
interventi ali orntori hnvnn ,«of 

tnlineato la ncces'ita di 'inn p;u 
rasta e deriva njione illn base 
per rtrnmaan^are il di-eano 
del C\EL. soV.pritandnne vn 1 
pronta approrazione. 

a favore della 
cooperazione 

Le relazioni di Miana e Vigo-
ne sottolineano l'esigenza di 
unita fra le diverse centrali 

c. b. 

Nuovo contratto 

nel settore 
gesso e calce 

I) nuovo contratto per gli ope
ra i del settore calce e ges>o. le 
cm trattative sono stale portaie 
a termine ien. pre\ede tra 1'al 
tro, un aumento >aiana!e del 5 
per cento dal primo giugno per 
gli aumenti periodic! di anzia 
nita. un rerzo scatto dell'1.5 "c 
sul minimo tabellare; per i pre 
mi annuali. lire 22 mila per gli 
operai supenori ai 18 anni. lire 
16 mila per quelli di eta infe
r i o r ai 18; per i contributi sin
dacati. il versamento awcrra 
mediante la delega annuale; per 
i permessi ai dirigenti sindaca
ti. otto ore mensili cumulabili in 
un trimestre. 

II ruolo della coopera/ione per 
una programmazione democrati-
ca e l'unita del movimento coo-
perativo sono stati i temi dibat-
tuti aH'assemblea nairiouale del
la Lega delle cooperative, svol-
tasi ieri a Roma al teatro Kli-
seo con la partecipazione di de-
legati d'ogni parte d'Kalia. di 
personalita politiche e sindacali. 
di amministratori locali. Nume-
rosi anche i messaggi di ade-
sione alle assise cooperativisti-
che. tra gli altri di ministri e 
sottosegretari. 

Nel suo telegramma. Ton. No
vella dopo aver espresso solida-
rieta alia Lega per I'azione svol
ta per l'unita del movimento 
cooperativo in Italia e per un 
profbndo rinnovamento della Ie-
gislazione in difesa della coo
perazione. ha nconfermato a no-
mc della ^egretena della CCIIL. 
I'rmpegno del movimento sinda-
cale ad « appoggiare deci^amen-
te Tazione del movnmento coo
perativo nel qtiadro di una nuo-
va politica programmata di svi
luppo del Parse ». 

Uno dei presupposti perche la 
cooperazione — ha affcrmato Sil
vio Miana. presidente della Lega, 
primo relatore — pos$a assol-
\ere !a sua funzione di contn-
butre alia costruzione di una so-
cieta in cui prevalga I'interesse 
della collettixna, e dato dal raf-
forzamento del carattere autono-
mo del movimento cooperativi-
st.co *ia dai p.miti «ia dai go-
\erni. <ia dai iirand. grupp: di 
intere5si pn\ati. I'n'altra condi-
ZI<HIO es'-enztale e che nel cair.jjo 
deila lecis^a/ione. degh mvesti-
menti. della politica del cred.to 
e fi^cale. s'lnstanr.no tra coope
razione e fHibblin poten nuo\i 
rapport; adeguat; alia nuova real 
ta nazionale. c il cui banco di 
prova e dato dalla procramma-
zione. AI fine di precisare i con-
tenuti delle riforme. il presiden
te de!la Leita ha riproposto la 
convocazione di una conferenza 
nazionale sulla cooperazione. cui 
amvare attraverso le conferenze 
regional!. 

c Solo alcune proposte del mo
vimento cooperativo — ha prose-
cin'o Miaivi vittoponendo a en 
t:ca il progetto di par.o econo-
mico — 5*mo 5tate acrotte. Xon 
ci na-CitnrliaiTiO che « .in>-> anco-
ra ben !on!ani da una adegii.ita 
\alu«az:ont'- del contrib-.ito e de.Ia 
funzione denxicratica che de\e 
e<5ere nconofcitrta al!a coopera
zione m relazione alia po'itica di 
p:ano. Senz'aitro i nsultau sa-
rebbero stati maggiori se anche 
!a ConfederazHXie cooperativa e 
l'Associazione cooperative fosse-
ro inter\enute con limpegno e 
la vi\acita con cui e intervenuia 
la Lega ». 

In particolare. per lo sviluppo 
della cooperazione in agncoltura. 
Miana ha proposto la nforma de-
mocratica della Federconsorzi: 
una legislazrone che garantisca 
v.ta democratica e autonoma al 
le costituende cooperati\e e a<-
sociazion: dei produlton in \isja 
della nforma della Kedercoosor 
zi. e che metta I'A/'enda statale 
per i mercati (AIMA) in condi
zioni da assohere la funnone 
iMituzionale: erogazione spedita 
di finanziamenti di crediti e con
tributi. e senza discriminaziom: 
effcttiva partecipazione della coo
perazione alia direzione degh enti 
di sviluppo estesi in tutta Italia, 

Sullunita del movimento coo
perativo. ha svolto la relazione 
Luciano Vigone, \icepresidente 
della Lega. il quale senza na-
•condersi le difficolta che si pos-

sano incontrare. ha affermato 
che questo e un compito da per-
seguire con tenacia. da tutte le 
parti, se si vuole che tutta la 
cooperazione — che si basa su 
40 mila sodalizi e circa 4 milioni 
e mezzo di associati — riesca ad 
affermarsi in maniera incisiva 
nella societa nazionale ed assol-
vere la sua funzione democra
tica. Sui temi illustrati nelle re
lazioni sono intervenuti Ton. Cur-

ti. Ciocca di Mi la no. Fienco 
di Napoli. Ton. Valdo Magnani. 
il rag. Grazzini di Firenze. il 
dott. Walter Briganti. Silvjno Po-
letto. Ton. Giulio Spallone. Amle-
to Annesi. Yaw. Tolino di Na
poli: brevi conclusion! sono state 
tratte dal presidente Miana. 

Occupata 
la Centrale 

eleltrica 
del Bastardo 
Dal nottro corrispondente 

PERUGIA. 15 
La centrale termoelettnca del 

Bastardo e stata occupata dalle 
maestranze ieri sera, al termine 
del turno di lavoro. L'occupa 
zione durera 24 ore e termini-ra 
quindi que«ta sera (Jli oltre tre
cento lavoratori. che hanno ade-
rito massicdamente e «enza nes-
suna defe7ione. sono fermamente 
intenzionati a scendere a forme 
di lotta anche piii e-treme — «e 
necessario — e cio a part ire 
dalla prossima settimana. E«sr 
chiedono di avere a^icurato il 
lavoro per tutti e cio sara pos>i-
biie soitanto se il govemo man-
terra ch impegni as*un:i I-a 
ff nTra!e del Bastardo e -or'a p-r 
sfnittare il locale hanno henin 

I fero (riMihato a '•ecmto di lun 
che e rr.inii7io*e .ina!s*i a^^^j 
roa5i»tenfe> e per ai*<~iirare 
qnndi una labile occup-17ir>r-e ad 
alcune centinaia di la\oraton. 
Dopo tanre ^pvranze. dopo tanto 
Ia\oro. che c >*mto a far *or-
gere I'impianio (sono stati per-
sino montati i costo*i^simi mac-
chinari giunti dalla Germania per 
I'estrazione del combustibile). im-

| prowisamente FEXEI. si accor-
ge\a che I'alimentazione della 
centrale a lignite era antiecono-
mica. owero che eTa piu econo-
mica I'alimentazione con oho pe
sante. il quale, fra 1'altro. non 
richiede neanehe molt a manodo-
pera In un lampo le speranze 
ormai certe \eni\ano sommerse 
e davantr a molti lavoratori «i 
presenlava lo spettro de!la riisoc-
cupazione e dell'ermgrazione Da 
que«ta tragica realta prrndevano 
awio !e prime lotre tniziatesi 
alcuni mesi fa M^nife=tazioni. 
sciopen grnerali. interTogazioni 
parlamentari e ordini del giorno 
delle Amministrazioni comunali 
non servivano perd a bloccare i 
nuovi e antisociali piani del-
1'ENEL ed e stato quindi gioco-
forza passare alia seconda fase 
delta lotta. 

Eugenio Pierucci 

I 

Assemblea CISL 

a Montecatini 

Discorso 
chiuso 

di Storti 
sul I 'unita i 
sindacale I 

MONTKCXTlN'l 1"> I 
Grande altera n ei'« ttuniaiw 

per \l (pudizio che I'on. Slorli • 
avrebl>e dato •.»/ d alaou sindaca I 
le e sulle pru^tielliw undone, in 1 
troducendo ia^emblea ueuerale _ 
dti qtuidn dnuicnli CISL La re I 
laziune. distributla in aiiticqio, I 
ia*ciaca i>oclw ^i>crtin:e. II .••i,t . 
Uiuunale CISL aivivj per tifolo I 
tUivtu sindacale anno ct*ro>. I 
Tuttuau, il cointrucato conyiunto 
delle Ire Conle'lerazumi — pith I 
blicato wri (/od'L'ui'.a e disiritnii I 
to siaiiuuie all'a^^emblea — pre * 
lenlava un quadra piii positivo. • 
con l'tmi>egno a -<tabilire * uno I 
re resole di compnrtaviento > t?d I 
a riprendere il dialoqo dops que 
^« prima fase. iniziato un an I 
no )a | 

l\ Acuretario generate de'la 
CISL ha perlanto iniziato il suo I 
discorso uBermando che avreb- I 
be mtegrato la relazione per 
adattarla a questo fatto nuovo. m 
A not e anli altri os.-iervatori non I 
e perd luilzalo aqli ocelli una di • 
ver.ttta di sostanza. II lono era a B 
tratti di chiusura. Storti ha dato I 
atto alia CGIL e alia UIL di aver 
accettato J'agenda proposta dalla | 
CISL per i collotjui: 1) « Premes- I 
*e di va'ori »; 2) autonomia sin 
dacale; 3) politiche concrete a 

La veripca delle rispettive po I 
sizioni e stata serrata e impe- * 
gnativa. Si d fatto amstizia — . 
ha detto Storti — di chi tentava I 
I'avventura di una nolte gabella- I 
ta per grande amore. Sul primo 
punto. Storti ha manifestato I 
scetticisnio per i pronunciamen- | 
ri condizionati. facendo un pro-
cesso alle intenzioni della I 
CGIL (del cui documento I 
sul sindacato e la societa ha 
isolato una frase: «nell'attua- • 
le fase storica... •»). Sul secondo. I 
ha riconosciuto a'treai < se non • 
una sincera comune attitudine, al-
meno una attitudine comune » al- I 
ta autonomia del sindacato. I 

L'autonomia dai partiti — ha 
affermato Storti — e stato I'arao- I 
ni^nfo principale dei colloqui; rrwi | 
non ri e stato consenso. anche 
se Novella ha indicato nella | 
CGIL chi ha continuamente af- I 
fiancato quesla esiqenza. men ' 
trc la UIL era indifferente a -
esta. ritenendola inattuale. La I 
CGIL — ha proseguito Storti — I 
sostiene con una certa logica che 
la materia va decisa tutta insie- I 
ma da tutti: ma sulla incompa- | 
tibilita fra cariche sindacali e 
mandati parlamentari la CGIL I 
ha un impegno minore del nostro. I 

Un riconoscimento alia CGIL 
ha poi fatto Storti per le piii • 
recenti posizinni sulla attuazione I 
dell'art. 39 delta Costituzione. che • 
la CISL avrersa: e per il modo _ 
con cui Novella Ua ultimamente I 
esposto al Direttivo confederate | 
d bilancio dei consensi e dei 
dissensi. I 

Dopo aver sottolineato il carat- I 
fere qualitativo delle diverqenze 
circa Vaccordo quadro. il rispar m 
mio contrattuale. I'articolazione I 
negoziale e la programmazione • 
economica quali sono visti dalla 
CISL. Storti ha insisfifo sul dis-
senso che esiste in merito alle 
concezioni del sindacato e del suo 
ruolo nella societa. Pur chieden-
dosi se. ai fini di un avvicina-
mento reciproco, si dovranno spo-
stare soitanto la CGIL e la UIL o 
anche la CISL. Storti ha dramma-
tizzato la scelta. dicendo nella 
assemblea: < Se questa unitd s'ha 
da fare, dovete decidere voi 
se abbandonare o no le nostre 
linee caraUerizzanti >. 

In realta. statutariamente. Vas-
semblea non ha tali poteri; ma 
forse Vesasperazione del tema 
vuol precenire le opiniom piii 
meditate e meno intransipenti 
(che purtroppo non polremo ascol 
tare in quanto i lacori prose-
guiranno OQQ'I e domani a parte 
chmse sui due temi allordme del 
giorno: unitd smdacale. efficienza 
interna). IAI relazione icritta. co-
munque. e assolutamente :n<egra-
IU?a: la CISL rirend'ca una * fun 
zione di a'lida > su tutto il mon-
mento sindacale. alia cui < matu-
razione » es<a deve adoperarsi. 

Come ne'la relazione. anche nel 
disenrso di Storti e siata nbadita 
r-adamente la concezwne lulta 
ideolnTca del sindacato quale 
fattoTe di un equilibrto statico 
in senso sociale. struVurale e p/> 
htico Untin smdacale wr avere 
piii poiere?'. «i e ch'e^io .Sforf. 
Quale pnterc? Non v.amo in auer 
ra dnre si rince o si perde F. 
a quali fini questo potere? Niente 
cm!e5.*az'one. Qui c'i soitanto 
da farorire. nel p.uralisroo. I'evo 
luzione verso la «cirilid tecno 
loa'ca i." qumdi. il si^'ema lo 
accettiamo ca*i come e<*o evolre 
per legpe interna e per spmta 
conHiVvale. Nulla di pm 

E mfa'li. la relatione critica 
il documento CGIL p'rche parla 
di * ro'-f-ciaTnei'o del p^ocesso 
in alto > crn t suni squil hn e 
cnntraddition, ecoiomirn sociati 
Sior'i p^rcio 'ta anrhe piemizza 
to con uia dich arazmne del di 
rcttoTe d'-'XVct 'a Maur-.zio Fer 
rara. svah c(fclti po> '<vi che la 
unificaz'O'ie dti ' ilaca'i arre1} 
be p<v Vur.'ta delle forze del la 
roTO e di sinistra. 

Dopo aver fatto un crt^plimrnto 
al nostro o'ornale chiamandolo 
e bollettr.o sindacale ». Storti ha 
ehiasato il comunicato CGllr 
CISIJ-VIL. sottolineando e~r usi 
ramev'e le parti che indicant* le 
difficolta del processo unit/trio. 
Ha pvnzecehiato le ACLl per le 
loro € reVe'td unitarie». ha re 
spmto onni mterrento esterno nel 
proce*sn di unificazione. ed ha 
detto che <u un temi con atlua 
le. iTnrvrr'an'e « e d< moda » la 
a<;emr>'ca iere esp*imere mdica 
zioni e mlenziom chuire. come 
altn ban'.o fa'to (la CGIL 
nd r ) 

StarV ha •n'Hp comumcata d\ 
aver proi>o'to che il d'alogo uni 
lano nprenda dopo le e!cz'0ii 
politiche. ed ha esortalo la CISL 
a non impigrirsi perche * se la 
unita s'ha da fare, ne deriva per 
noi p'ii responsab bta, quella con 
cui abhiamo gia riempita la real
ta sindacale italiana >. 

Germania F. Un'inchiesta del Policlinico di Losanna e le 
• i 

I I metallurgici \ superficial! conslderazlonl dell'« Avanti!» 

si preparano 

al ia lotta 
Merit re nella RFT eonti-

nua a permanere stabile la 
qudta dei disoccupati e dei 
lavoratori a tempo parzia-
le m tutti i settori industriu-
h, il siiidacatu dei nietal-
lurgin IG-Metall ha deciso 
di sostenere ojjni proposta 
delle sezioni lot-ali tenden 
te a denuneiare per il 'M 
giugno prossimo il contrat
to tanffarii) stipulato con 
le associazioni dei datori di 
lavoro. I sindacati si pre
parano quindi alia lotta. lot
ta tanto Diu necessaria in 
questo momento in cui il 
livello di vita dei lavorato
ri e I'oinpresso dalle ndu-
zioni di orano di lavoro e 
dai licenziamenti. 

11 padronato tedesco si 6 
scagliato contro la decisio-
ne della direzione dell'/G-
Metull. adducendo come giu-
stificazioue le difficolta di 
smercio che colpiscono l'im 
dustria. 

Contemporanearnente. nel 
seno del governo si svolge 
unu sorda lotta tra I mini
stri che intendono dar cor-
so a maggiori investimenti 
dello Stato nei vari settori. 
per vivificare le aspettative 
degli imprenditori privati, 
e quei ministri (sostenuti 
dalla Confindustria tedesca 
e dal governatore della Ban-
ca di Stato) che ritengono 
che la crisi attuale sia be-
nefica. Benefica nel senso 
che, una volta superata, per 
molto tempo il « morale dei 
lavoratori nei riguardi del 
lavoro » sara migliore, cosi 
come per un certo perio-
do la pressione salariale do-
vrebbe essere minore. 

La decisione dell" IG-Mc-
tall di battersi. durante la 
crisi. per un aumento dei 
salari (o almeno per conso-
lidare gli aumenti extra-ta-
riffari finora conseguiti) ha 
quindi un valore esempla-
re e dovrebbe ineitare altri 
sindacati a prendere la stes-
sa strada. E' del resto quan
to pensano gli ambient i di 
sinistra della Repubblica fe
derate, i quali ritengono che 
gia fin troppo si e atteso 
per dare inizio alia lotta, 
lasciando ai capitalisti la 
possibility di mantenere in-
variati i loro profitti, grazie 
alia diminuzione della quo
ta spettante ai salari. Si 
chiede inoltre al governo te
desco un intervento molto 
piii deciso per un supera-
mento della crisi per mez
zo di un aumento dei sala
ri e delle pensioni (e quin
di dei consumi), una dimi
nuzione delle spese milita-
ri (che sono improduttive) 
e una maggiore imposizio-
ne degli alti redditi e pa-
trimoni. 

Tocca ora alle direzionl 
regionali dellVG-MefaZZ dei 
vari Lander pronunciarsi 
per la denuncla del contrat-
ti tariffari in vigore: a que
sto scopo verranno convo-
cate presto le riunioni dei 
militanti. (s. c.) 

Come si puo superare il 

«disag io» degli emigrati? 
Co« un titolo assai signi-

ficatno — «Persino il be-
nessere pu6 produrre trau-
mi» — /'Avanti! riterisce 
sulle risultanze di un'inchie
sta curata dal Policltntco 
unuersitario di Losanna sui 
traumi psichtct dei lavora
tori italiam in Svizzera Se 
condo talc studio es$i non 
riuscirebbcro ad adattarsi 
alle condizioni di vita della 
societa elvetwa a causa del 
grave squtltbrto eststente 
fra il miserevale modo di 
vita delle loro reaiani di 
provenienza e lo stato di 
benessere di una societa 
sviluppata Inoltre rugtoni 
pswologuhe. quali la Ion-
lanama daU'ambiente e dal 
clan famihare, sarebbcro al
ia radice dell'msofferenza 
dell'emigrala Le conclusio
ns de/f'Avanti!' il lavoratore 
ttaliano non deve essere co 
stretto aU'emigrazione. ma 
questa deve essere irutto di 
una libera scelta. 

Giusta aftcrmazione. via 
nel ftattempo varrebbe la 
pena di osanunare le ra-
gioni del disagio dei nostri 
emigrati e cio che pud esse 
re fatto per superarle 11 
lavoratore ituliano all'este-
ro si sente effettivamente 
esduto dalla societa. the 
cgli con il suo lavoro con-
trtbmsce a crcare. perche 
troppo grande e la parte 
del suo lavoro che viene 
alienata: perche dt quel be
nessere egli pud goderne. 
temporancaincnte. scarse 
briciole. La vita di miscria 
che lo ha costretto ad espa-
trtare prosegue anche alle-
stero- le sue condizioni di 
lavoro e di vita non potran-
no che eccezionalmente av-
vicinarsi a quelle degli stes-
si lavoratori del Paese ospi-
te. Esiste per loro il pro
blema di inviare in Italia 
il piu possibtle dei propri 
risparmi. per mantenere i 
fainiliart lontani. per potcr-
si creare le condizioni per 
un ritorno K che cosa gli 
giunge della ricchezza che 
crea9 Quale assistenza. qua
li servizi, quale cultura in 
cambio? Quali diritti come 
cittadino e come lavoratore 
pud reclamare? 

Facciamo un esempio: una 
lavoratrice in Italia pud 
sempre appetlarsl ad alcu
ni diritti fondamcntali con-
quistati: la paritd. salariale, 
la leggc per ta tutela della 
maternita. I'assistenza sani
taria anche se insufficiente. 
ecc. In Svizzera questa 
stessa lavoratrice emigrata 
trova che tali diritti non 
esistono neppure per le la-
voratrici svizzcre stcssc e 
deve sottoporsi. se vuol 
laiorare. a condizioni mol

to dure, senza avere la pos
sibility di difendersi. di pro 
testare. 

Nel succitato articolo del 
/'Avanti! centra portato ad 
esempio delta « chiusura i 
cut giungono i notln laio-
ititori. i! fatto che il sotto-
segretario Ohva non era 
uus-ito ad avere alcuna it-
sposta. ma muttsino also 
luto. dagh italinni cui are-
ra chiesto quali losscro i 
loro btsount e le loro con 
dizioiu. Ci seinbra tnvece 
che lepisodta serve a di 
mostraie. sia pure come ca 
so limite. la sfiducia deglt 
emigrati verso i rapprescn-
tanti del proprio Paese. che 
non solo li manda via. ma 
che una volta alt'cstero si 
disinteressa di loro. II con
cetto deU'uutorita avversa e 
non arnica, con la qw-'t. 
non ci si pud confldarc. nui 
e rneglio tacere per paura 
che essa possa ancora to-
Qlicrc qualcosa. e un retag-
gio che non seompare con 
un singolo atto di buona 
lolont'.t. 

Sa il sottasegrctario Olt 
ra di quei piccoti uttadim 
italiam costrettt alia clan 
destmita. perche i propri 
gemtort non hanno il per-
messo di avere con se la 
famiglia'> Forse non e ne
cessario un protondo e dot-
to studio di psicologia per 
render si canto delle raqio-
m dei traumi. delta man-
rata anibicntazione. Sareb-
be invece necessario ed uti
le studiare t modi e i mcz-
zi con cui I'emigrato lotta 
e si difende contro lo strut-
tamento e lalienazione. il 
suo modo d'inserirsi net 
mondo del lavoro del Pae
se ospite, il suo apporto al
ia vita dei sindacati e di 
altre organizzazioni di mas-
sa democratiche. larricchi-
mento della sua coscienza 
di classc ed internazionali-
sta. (a. c ) . 

Aumento delle quote 
INAM-sindacati svizzeri 

Come giii e stato reso no-
to, col primo luglio pros
simo entreranno in vigore 
le nuove quote (maggiora-
te del 10° o rispetto a quel
le attuali) della Convenzio-
ne per l'assicurazione dei 
familiari degli emigrati in 
Svizzera, conclusa tra lo 
INAM e i sindacati svizze
ri. Le nuove quote saran-
no le seguenti: gruppo A 
(un familiare a carico): Fr. 
19; gruppo B 12 o 3 fami
liari a carico >: Fr. 30.60; 
gruppo C <4 o piii familia
ri a carico i: Fr. 36.50. 

Ci scrivono da 
Stoccarda I 
I 
I Licenziamenti a catena 
I e salari ridotti per 

I quelli che rimangono 
Caro direttore. 

I sono emigrato in Germania dal 19(0. pro 
veniente da una provincia (quella di Fog-
gia) che negli ullimi quindici anni ha dato 

I ben 150.000 emigrati all'estero e al trian-
golo industriale ttaliano. 

Qui in Germania dalla meta dello scorto 
anno e cominciata una crisi economica e da 

I allora i padroni ci stanno torcfiiando: au
mento dei ritmi di lavoro. discrimmazioni 
tra gli operai. licenziamenti con una scusa 

Iqualsiasi. riduzioni di paga. straoratnari 
non paQati. ecc. Alia rigilia di Natal*: t sm-
datat: ci dtcevano che. con lentrata nel go
verno dei socialist!, ci sarebbe stata la ri-

Ipresa economica. Ma adesso siamo a giu
gno. la ripresa non e'e stata ed anzi la si-
tuazione si aggrava ancor piii. Ogm giorno 

I centinaia di emigrati tornano in Italia, e 
quelli che restano vedono il loro posto </i 
lavoro sempre put incerto. con i/ cos/o del
la vita che aumer.ta ed il salnrto ridotto 

I quasi del trcnta per cento 
Ora. noi ci farctamo due domande Prima. 

come mai i sindacati non si muo'-ono e 
I non cercano di frenare questi conlinui abu-

sr1 becor.da, che cosa fa il governo ttaliano 
per garc.ntire t nostri diritti di laioratori1 

Noi emigrati diciamo al governo. a Moro e 
I a Ncnm. che I'emtorazior.e e. una traqedia. 
I e non certo un beneftcio come certuni vo-

gliono far apparire all'opimone pubblica. 

I Siamo anche convinti che le cose nel nostro 
Paese possono cambiare solo che ci si de-
eirln o fare una politico diverse, che faro-

I risen le masse popolari e non i grendi mo
nopolist! 

Fraterni saluti. 
V.R. 

I (Stoccarda - Germania) 

Basilea 

I temi <Ii fniifio 
che deve cliliattere 

I' cmiflrazione 

I 
Aris Accornero L_ 

Car a Unita. 

I recentemente hai o%pitato la lettera di un 
emigrato fLmgi Ponti da Basilea), il quale 
ha riter.uto opporiuno porre In discussione 

I un problema che a mio avvito e di secon-
daria importanza: quello, doe, del compor-
tamento troppo « rumoroso» dt alcuni no-

Istrt connazionali ed il %uo riflesso sulla 
camyagna razzista contro la manodopera 
stramcra da tempo operante in Srtzzera. 
lTnita ha gia dato una nsposta che io con-

I divido. Vorrei tuttatia aggiungere qualche 
considerazione. Io penso che I'obiettiro del 
cosiddctto Fronte patriottico di ispirazione 

I razzista operante in diverse citta della Sviz
zera sia m realta quello di giustif.care e co-
prire la campegna antloperaia da tempo in 

I atto: campagna che. a sua volta, ha per fine 
la rep-essione — con le minaccle at licen-
ziamento, e di espulsicni — di ogni sia pur 
timida azione di lutta e di protesta contro 
la politica di sfruttamento della classe pa-
dronale eltetica. 

Tuttavia io penso che una discussione su 

questo argomento sia controproducente. e. 
farebbe un poco il gioco di quelle forze sem
pre pronte a creare litigi e confusione fra 
lavoratori stranicri e svizzeri. Ben piii tm-
portante. invece. considero un dibattito sui 
drammatici problemi oggi sul tappelo; indi-
care c combattere le cause che hanno gene-
rata la piaga sociale dell emigrazione, riven-
dicarc una politica del nostro Paese per la 
piena occupazione, portare avanti I'azione 
per la difesa delle liberta democratiche in 
Italia ed in Svizzera. Icttare a fondo contro 
le forze del prnilegio. qli speculator!, gli 
ciawi ftscali, t burocrati. i protagonist] dei 
gr:mtii scandali e. prir.cipalmente. contro to 
attuale governo che ha finito con labban-
donare le sue iniziali promessc soeiali per 
favonre invece le grandi concentraztoni mo-
nopolistiche. 

A mio modesto awiso, credo che questi 
smno. msieme alia lotta per la pace sempre 
put minacciata. i temi di fondo da sollevare. 
da dibatterc. col fermo propostto che non 
restino soitanto materia di denuncta ma dt-
ventino la base per un'azione concrcta. ed 
il piu possibile ttnttarta, dell'emigrazione. 

GINO SOLD ATI 
(Basilea . Svizzera) 

Belgio 

Gli assegni familiari 
per i pensionati 
rientrati in Italia 
Vara Unita, 

siarrro due pensionati ammalatt dt silicosj 
per aver lavorato nelle mtr.iere del Belgio. 
Lcggiamo con interesse la rubrica dell'* Emi-
yrazione » per sapere che cosa accade at no
stri connazionali che si trovano ancorc al
l'estero ed anche per tedere se riene trattata 
una questione che ci interessa direttamente. 
Siccome non abbiamo ancora risto nulla al 
rtguardo. i i esponiamo il caso. confldando in 
una risposta precira. 

Io ko quattro bambini, il mio amico ne 
ha due K' dal '62 che riempiamo moduli per 
ottenere gli assegai familiari che ci dovreb
be mandare il Belgio. ma f.nora non ri e 
stato nulla da fare perche superiamo le 25 
mila lire al mese di pensione. 

E' giusto questo. tenendo conto del fatto 
che siamo partiti per lestero quando ate-
lamo poco pm di tent'anni. pier.i di gtott-
nezza e dt salute, e adesso siamo mezzo 
marci? 

S.G. e G.F . 
(Forll) 

Gil assegnl familiari vengono ricono-
sciuti, anche in Belgio, al lavoratori oc-
cupati che abbiano figli, fratelli a ca
rico. 

I titolarl di pensioni hanno diritto 
alia nwgiorazione della pensione e 
quelli di rendita per infortunio o ma-
lattia profe&sionale alle quote integra
tive. Le maggiorazioni delle pensioni e 
le quote integrative vengono rlconoscru-
te per il coniuge e per i figli, normal-
mente Mno a quando abbiano 18 anni 
di eta, eccezionalmente flno a 21 se 
frequentino le scuole medie o profes
sional!, nno a 26 anni se frequentino la 
universita e siano a carico del parente 
che li richiede. 

Presso il Patronato Inca (che ha se-
de nella locale Camera del Lavoro) po-
trete inoltrare 1% relativa domanda, 

ii^k^£^r-i- , .1JI«,.H 
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