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Conferenza consultiva delta CGIL 

I problemi dell'unita 
al centra del dibattito 

Interventi di Mosca, Dido, Trentin, Guerra e altri — Le questioni delle incompatibilita e della 
democrazia sindacale — Unita d'azione come momento dell'unita organica — La battagiia per i 
safari e I'occupazione — Testimonianza operaia dalla Alemagna di Milano — Oggi le conclusion! 

L'unita sindacale ha rappre-
gentato il punto di rifcrimento 
del dibattito che alia Confe
renza nazionalc di Ariccia del-
la CGIL e stato aperto ieri 
da una relazione del compagno 
Agostino Novella. Almeno lo 
e stato per gli interventi che 
hanno caratterizzato la sedu-
ta pubblica ma, per quel che 
si sa, l'obbiettivo dell'unita ha 
contrassegnato anchc lo s\oI-
gimento della discussione « a 
porte chiuse > nelle due com
mission! — per la politica sin
dacale e 1'autonomia — in cui 
si 6 divisa la Conferenza. Og
gi, secondo il programma gia 
concordato, il dibattito ripren-
dera in seduta plenaria per 
concludersi con alcunc consi-
derazioni e indicazioni di la
voro del Segretano generate 
della CGIL. L'unita sinda
cale organica, dunque. come 
centro del dibattito anchc 
quando esso si 6 rivolto a con-
siderare i problemi del movi
mento rivendicativo. delle po-
litiche salariali. i temi piu 
general! dell'assistenza e del
la previden7a, dei rapporti 
•indacali sul piano interna-
rionale. della politica eeonomi-
ca. II che non deve fare in-
tendere un dibattito uniforme. 
perche anzi, esso e risultato 
vivace e articolato. a « piu vo-
ci >. spregiudicato come la 
Conferenza pretendeva, sciol-
to da vincoli di corrente ma, 
anche nella difformita delle 
posizioni e degli accenti. pro-
fondamente permeato dalla 
convinzione che 1'unione orga
nica rappresenta una conqui-
ela < necessaria » 

Le testimonianze di Ernesta 
Franchini, della commissione 
interna dell'Alemagna di Mi
lano e l'intervento di Recita, 
della Fiom di Taranto, hanno 
dato precisa conferma a que
st a interpretazione dell'unita. 
Nel corso delle lotte dure per 
il contratto, ha detto la Fran
chini, e maturata fortemente 
la convinzione che solo con un 
rafforzamento dell'unita - fra 
i sindacati e possibile far com-
piere un salto qualitative alia ' 
condizione operaia. ' ' " • •' 

Ed e appunto in questo cli-
ma che e stata elaborata la 
nuova carta rivendicativa uni-
taria dei dolciari milanesi. In 
Puglia questa esigenza unita
ria e nutrita anche dalla nuo
va situazione che dal punto 
di vista delle strulture indu
strial e civili sono andate de-
terminandosi in questi anni. 
Nella regione — ha rilevato 

Recita — si sono insediate 52 
aziende con strutture tecni-
che avan/ate aggravando — 
o comunque dando una nuova 
dimensione ~ gli squilibri stri-
denti fra livclli salariali e li-
velli industrial!. II problema 
delle sperequazioni salariali 
zonali acquisLa qui un parti-
cola re acccnto. 

Ma — e questo e uno dei 
temi trattati dalla relazione di 
Novella — come superarli? 
La revisione dell'attuale as-
setto zonale impone un ac 
cordo con CISL e UIL per da
re al movimento rivendicati
vo una forte capacita contrat-
tuale. Ma se l'unita sindacale 
e organica rappresenta una 
necessita per il movimento ri
vendicativo dei lavoratori chi 
o|K»ra nel sindacato si trova 
di fronte all'obbligo di ade-
guare scelte ed initiative a 
questo obiettivo. libero da ogni 
schema ed avendo come pun
to di riferimento unicamente 
i problemi dei lavoratori. 

La conferenza nel corso del 
dibattito si e appunto sforzata 
di verificare — poiche sul 
principio non si manifestano 
dissensi — se la pratica della 
politica sindacale corrisponde, 
a tutti i livelli. a questa esi
genza. Mario Dido, vice se-
gretario della CGIL. per esem-
pio ha manifestato qualche 

Maieriale 

ferroviario: 

nessuna seria 

prospettiva 
Ha avuto luogo ieri a Roma 

un incontro tra il ministero del
le Partecipazioni statali e le 
Segreterie della FIOM, FIM e 
UIM, per esaminare i problemi 
connessi alia recente concentra-
zione nello EFIM delle aziende 
a partecipazione statal^ costttit-
tricl' dl materiale' ferrbviafio. 

Le tre segreterie. rnentre. pan-
no pre so atto delle assfcura&o-
ni ricevute dal mlnistro. •hanno 
espresso le loro piu vive preoc-
cupazioni per il carattere rion 
organico dei comportamenti del
le varie sedi pubbliche compe-
tenti. e quindi per il permanere 
di una situazione che non of-
fre una prospettiva complessi-
va di sviluppo del settore fer
roviario e che rischia di isolare 
la portata potenzialmente inno-
vatrice della operazione di 
raggruppamento in corso da 
parte dello EFIM. 

Con un intervento di Di Giulio 

Aperto da Rinascita 
un dibattito sulla 

condizione operaia 
TJ numero di Rinascita dw 

«sce oggi nelle edicole si apre 
con un editoriale di Fernando 
Di Giulio sulla « condizione ope
raia > che si riferisce mnanzi-
tutto all'mchiesta promossa dal 
PCI in vista della IV Confe 
renza nazionale operaia. previ-
•ta per il prossimo dicembre. 
aprendo un dibattito su questi 
problemi. € Si denuncia — scri-
ve Di Giulio — non soltanto la 
iTravita della situazione. ma il 
fatto che negli ultimi tre o quat-
Iro anni la condizione operaia 
i rimasta per aksmi aspotti 
itfazionaria. per altri e addint-
tura peggiorata. in nessian cam-
po ha registrato dei mutamen-
ti positivi sostanzlali >. 

II pnmo elemento negativo 
riguarda I'occupazione: la per-
centuale della popolazione atti-
va e bassa (37.8 per cento nel 
'66), ed il valore del dato re 
lativo rrsu'.ta aggravate da un 
calo continuo negli ultimi anni 
(900 mila occupati in mono nel 
'66 rispetio al '63 >. Per I salan. 
•o&anto gruppi iimitati di ope-
rai di akruni grandi complessi 
raggiungono in capo al mese 
(compresi cottimi. premi e as-
•cgni) cifre che si aggirano 
•ulle ccntomila Hre. Quindi. ri-
leva Di Giulio. le « retribuzioni 
sono insufficienti per tutti. com 
prcsi quell i che hanno le mi 
gliori condizioni. e per una 
parte dei lavoratori da salan 
•candalosi». I ritmi di lavoro. 
d'altro canto. -<ono diventati 
•empre piu intensi. 

In un momento in cui si stan-
no tracci-ndo i bilanci ddla 
legislature che sta per con
cludersi. qua! * il giudizio po
litico da tram? da questa si
tuazione? 1 partiti della mag 
Cioranza govemativa tacciono 
RU questo probfcma. La respon-

• sabilrta di un tale stato di co<« 
— rileva Di Giulio — e certo 
delle forze che hanno govema 
to il Paeso in questi armi: 
«Sono esse che hanno scelto 
un indinzzo di politica econo 

' mica che basando lo sviluppo 
economico sulla ricerca deila 
massima produtttvrita azi«ndale 

' del massimo profitto. ha river 
«a4o tutti i costi suite spallc 
delle masse lavwatrici; questa 
•cetta. del resto mal nascosta. 
non poteva non tradursi in ter-
mUk <N oocupaxkme. di salario. 
di ritmi, di sakit« d d lavora-

«Certo — aggiunge Di Giulio — 
questo bilancio ei dice anche 
die l lavoratori. il movirnento 
s:ndacale. le forze politiche del-
l"of>posizione di sinistra e quin
di il nostra Partito non harmo 
a\iKo la forza di sconfiggere 
que<a politica. Eppure si e lot-
tato: negli ultimi anni i lavo
ratori. sotto la guida dei s:n-
dacati. harmo condotto le lotte 
p;u lunghe. piu aapre. piu im-
pegnative di tutto il dopoguer-
ra. E guai se non le avessero 
condotte: senza di es?e oggi 
registreremmo un bilancio ben 
p:u negativo. I risultati di que-
ste lotte sono stati senza dub-
bio Iimitati. Si deve discutere 
certo su ciascuna di queste lot
te. ma un msegnamento gene-
rale deve »*ianzitutto essere 
tratto: occorre dare piu forza 
al sindacato e quindi piu iscrrt-
ti. p!u attuisti. organizzare i 
van settori di lavo-atori. so-
prattutto net Mezzogiomo. an-
cora disorganizzati. piu unita 
tra i van sindacati e tra tutti 
i lavoratori. Bisogna inokre da
re coscxtfiza al Paese che la 
condizione operaia e una deile 
grandi questioni sulle quali tut-
te le forze politiche debbono 
confrontarsi. far capire che 
quando si naria di numero di 
occupati. di livelli di salario. 
dietro quelle cifre vi sono mi-
lioni di uomini vivi. di fami-
glie di italiani e che certe 
scelte • di po'.itica economica 
vanno sempne rapportate alle 
consoffuenzo che hamo nella vi
ta degU uomini >. 

Infaie. Di Giulio inviLi i let-
ton di Rinascita a un dibattito 
che si svolgera sui problemi 
illustrati neU'editonale di oggi. 

II numero di Rinascita con-
tione anche due noovi interven 
ti nel dibattito sulla presenza 
del sindacato nello Stato — gli 
articoli .sono del segretano dd-
la CdL di Milano. Bonaccini. e 
del sogretario della CdL di \a -
poli. Vicnola —. o'.tre a un ar-
ticoki di Valentino Parlato stil 
processo unitario tra FIOM e 
FIM. 

Emanuele Macaluso (« Parole 
chiare sulla Sicilia») affronta 
i problemi della crisi della re
gione. Oltre alle consuete ru-
bnche. il fascicoio contiene ar
ticoli di Luciano Ascoli, Luca 
Pavolkii, Mario Galletti. Luigi 
Pestakttza. Gasione Manacorda 
e Bruno Schacheri. 

dubbio in proposito. < Sono 
convinto, ha detto, che nella 
CGIL non tutte le forze cre-
dono veramente all'unita. Mi 
spiego cost — ha aggiunto — 
i ritardi che riscontriamo nel-
l'affrontare i problemi unitari 
e nelle decisioni conseguenti 
a tutti i livelli della CGIL. 
Mi spiego anche la insufficien-
za degli sforzi unitari della 
nostra organizzazione e gli epi-
sodi di settarismo che sem-
brano rinascere in alcune 
zone ». 

In altre parole, per Dido 
la CGIL non esprime tutta 
la sua forza unitaria, anche 
se il giudizio che il vice se-
gretario della confederazione 
da del cammino percorso e 
notevolmente positivo. Si sot-
tnlinea solamente che si puo. 
che si deve fare di piu perche 
alternative non esistono al 
processo unitario che e stato 
avviato. II sindacato di par
tito, infatti, rappresenterebbe 
la sconfitta del movimento sin
dacale. 

Anche per il segretario del
la CGIL compagno Mosca e'e 
l'esigenza che la Conferenza 
consultiva riaffermi di proce-
dere rapidamente sulla stra-
da dell'unita non solo di azio-
ne ma organica del movimen
to sindacale. «Indubbiamen-
te e necessario — egli ha det
to — un maggiore sforzo no-
stro per dare delle risposte 
a tutta una serie di problemi 
legati all'autonomia e alia 
unita sindacale ». Occupazione 
e salari sono i punti di un 
movimento sul quale le varie 
centrali sindacali devono ve
rificare il loro impegno uni
tario con lo scopo di ridare 
slancio alia battagiia per la 
occupazione e per gli aumen-
ti salariali. « E' necessario — 
ha detto Mosca — per rimet-
tere in moto la dinamica del
lo sviluppo salariale, rilan-
ciare la contrattazione artico-
lata da un lato, e proporre, 
dairaltro. i termini dj un 
orientamento comune tra 
CGIL. CISL e UIL nel campo 
delle piatta forme rivendicati-
ve generali». 

Unita d'azione dunque non 
come surrogato dell'unita or
ganica ma come momento di 
questa unita. II pericolo di ri-
durre il processo unitario al
l'unita d'azione va evitato «im-
pegnando l'organizzazione sul
la ricerca di intese piu am-
pie su ogni aspetto della pro-
blematica sindacale, compre-
sa la soluzione dei problemi 
che interessano 1'autonomia 
del sindacato. come 1'incom-
patibilita, la democrazia inter
na al sindacato. la sua collo-
cazione di fronte alia socie-
ta. fuori dagli attuali schemi 
partitici >. 

R compagno Gino Guerra. 
vice segretano della CGIL. ha 
dato largo spazio nel suo in
tervento ai problemi della de
mocrazia sindacale Egli ha 
avvcrtito la necessita di raf-
forzare e rendere permanenti 
i rapporti tra i lavoratori ed 
i sindacati. Ma non basta 
esprimere genericamente una 
esigenza che sia pure in ter
mini diversi si proporra sem-
pre. Importante e indicare at-
traverso quali strumenti que-. 
sta democrazia deve esprimer-
si. L'unita organica del sinda
cato — obiettivo della CGIL — 
rappresenta per esempio an
che un grande traguardo di 
democrazia permettendo a 
larghe masse di lavoratori che 
oggi non partecipano alia vita 
attiva del sindacato. di co-
minciare a contare nelle scel
te di politica sindacale. 

c La questione dell'incompa-
tibilita — ha detto il segre-
tario della FIOM Trentin — 
non puo essere isolata dal 
piu generale contesto del pro
cesso di autonomia >. Per 
Trentin. un'iniziativa autono-
ma della CGIL in questo cam
po avrebbe un significato po-
sitivo. « L'opinione di una de 
cisione della sola CGIL sui 
problemi deH'incompatibilita. 
come stimolo a un ripensamen-
to delle altre organizzazioni, 
ha un suo fondamento anche 
se pud essere contestata per 
il fatto che essa potrebbe por-
tare al momentaneo congela-
mento di certi contrasti fra 
le varie confederazioni. Piut-
tosto. ha detto Trentin. una 
decisione di questa natura 
potrebbe avere rihevo agli ef-
fetti del rafforzamento della 
unita interna della CGIL e co
me tale al processo di unita 
in atto. L'esigenza che co
munque si pone e quella di 
una iniziativa tempestiva della 
CGIL presso le altre confede
razioni che richiami la nostra 
disponibilita ad adottare pri
ma delle elezioni una decisio
ne in comune >. 

Nella discussione plenaria 
di ieri sono intervenuti anche 
TrufTi. segretario generale del
la Filziat. Tinaglia. segreta
no della CdL di Bolzano. Ama-
ro della FIOM di Bologna. Ca-
tanzariti segretario regionale 
della Calabria, Baccalini. se
gretario della CdL di Milano. 
Sangiorgi, segretario della 
CdL di Rovifo. 

Manifestazione a Bologna 

Ribassa il latte: 

in crisi i redditi 

dei contadini 
Nessun beneficio ai consumatori e arraffamen* 
to degli industrial! lattiero-caseari • Formaggio 
parmigianoreggiano invenduto per un miliardo 

<;.TF'f'' ^ 

La manifestazione di Bologna 

Per una legge nuova 

In Parlamento 
le inchieste 

- , l 4 " ' . - I - -

dei mezzadri 
I ! 17 -18 ottobre a Roma i l Con-

siglio nazionale del sindacato 

~ II 17 e 18 ottobre si riunisce a Roma il Consiglio nazionale 
- della Federmezzadri-CGIL a conclusione di una vasta atti-
Z vita svolta nelle province. Due sono i punti attomo a cui si 
- polarizza la lotta della categoria: rimpegno del Parlamento 
Z a riesan-n'nare la legge mezzadrile e le vertenze aperte attorno 
" ai prodotti (bietole. vino. olio, tabacco). Le numerose « .n-
- chieste * e «memorie >, realizzate per documentare la man-
Z cata attuazione dei diritti promessi ai mezzadri con la legge 
- n. 756, saranno raccolte in sede nazionale e consegnate al 
Z governo e al Parlamento a sostegno della richiesta di una 
2 nuova legge. In una nota emessa ieri la Federmezzadri-CGIL 
- afferma che < nella categoria mezzadrile si e rafforzata 
~ la consapevolezza del ruolo che sta assolvendo. in modo 
" concreto con la propria lotta per un diverso sviluppo eco-
Z nomico-sociale delle zone a mezzadria. Ma anche nell'opinione 
3 pubblica e nel!e forze politiche delle province e zone mezza-
- drill sta avanzando la consapevolezza che il problema mez-
" zadrile e ancora una volta il punto dal quale bisogna partire 
•» se si vuole realmente portare avanti il discorso di una dt-
Z versa politica economico-sociale, che persegua un reale 
~ sviluppo democratico In questo senso vi e un pronunciamento 
Z dei CRPE in tutte le reg.oni mezzadrili. Governo e Parla-
™ mento dovranno non so'.o mantenere fede alle scadenze sulle 
- quali si sono impegnati, ma tenere conto della volonta uni-
Z taria della categoria. delle esigenze di sviluppo delle regioni 
- mezzadrili. dell'opinione e degli orientamenti che si sono 
Z manifestati in un ampio schieramento di forze politiche e 
~ nell'opinione pubblica». 
- L'iniziativa s.ndacalc continnera ad espandersi. c La 
Z parola d'ordine che la Federmezzadri indica a tutta la cate-
~ goria — conclude la nota — e che prima dell'inizio delle 
Z operazioni colturali e del.e semme vengano contrattate e 
2 definite tutte le questioni inerenti il complessivo ciclo pro-
- duttivo. in ordme asli investimenti. alle sposc. alia mecca-
~ nizzazione, alia utilizzazione dei contributi pubblic;. al modo 
•• concreto di regolamentare riparti e disponibilita ». 

Astensioni altissime 

Ceramisti: f erme 
tutte le aziende 
L'aumento dei salari al centro della lotta 

• II primo sciopero contrattuale di 48 ore dei 40 mila cera-
Z mi<;ti ha a\uto inizio len in tutte le fabbnche del settore 
Z registrando partecipazioni altissime. che hanno pratxamente 
» parahzzato ogni attiv.ta. Nelie 15 aziende m;lanesi la parte 
Z cipazione degli operai alio sciopero unitario e stata di oltre 
- il 90 per cento, a Pisa del 95. a Salerno. Brescia Venezia. 
Z Palermo e Como 100. a Chieti 98. alia Spezia e Caserta 99. 
- nelle 160 fabbnche di Modena e Reggio Emilia 95. a Vercelli 
Z 97. a Firenze 95. a Porto Potenza Picena 80. All'aMenMone. 
~ che si protrarra anche per 1'intera giomata di oggi, hanno 
- pre«;o parte anche forti ahquote di impiegati. 
Z N l̂ corso dello sciopero hanno avuto iuogo manife<tazioni 
- unitane. con la partecipazione dei dirigenti dei tre sindacati. 
Z Particolarmtnte affollati i comizi svoltisi a Casagrande nel 
Z Reggtano e a Sassuolo di Modena. Con lo scopero iniziatn 
Z ieri. pertanto. il padronato del settore ha ottenuio una prima 
Z risposta. I ' lavoratori hanno dimostrato uno slanc:o e una 
• combattivita che non lasciano sussistere dubbi sulla loro vo-
Z lonta di portare avanti la lotta. Intanto i sindacati hanno 
- confermato il nuovo sciopero del 13. 14. 15 e 16 ottobre, deci-
Z dendo altresi di consultarsi per ulterion piu incisive azioni 
~ qualora gli industrial mantenessero I'attuale intransigenza. 
- Al centro della battagiia contrattuale dei ceramisti. oltre 
2 ad una serie di rivendicazioni normative, figura la richiesta 
- di un sostanzioso aumento dei salari. rimasti fra i piu bassi 
Z d' Italia mentre i profitti c Q rendimento del lavoro son* sensi-
• biltnente aumentati. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 6 

Prima le bietole, adesso la 
zootecnia: o megllo mentre 
centinaia di migliaia di conta
dini produttori dell'Emilia Ru-
magna sono ancora in lotta 
perche nessuna delle loro ri
vendicazioni nel settore bieti-
colosaccarilero e stata ancora 
accolta, ora scoppia in termi
ni drammatici la crisi della 
zootecnia. Questa la situazione 
denunciata stamani nel corso 
di una affollata assemblea di 
contadini della provincia di 
Bologna, svoltasi nel palazzo 
di Re Enzo. al centro della cit-
ta, per iniziativa unitaria del
le organizzazioni contadine e 
a cui hanno partecipato anche 
gruppi di contadini del Ferra-
rese e del Ravennate. 
• La situazione, in tutte le sue 
implicazioni economiche e po
litiche, e stata illustrata da 
Omicini, presidente della as-
sociazione delle cooperative 
agricole, che ha denunciato 
con forza le responsabilita del
la politica govemativa sia sul 
piano det provvedimenti inter-
ni che nei confronts degli orga-
nismi comunitari europei. 1 
risultati, nonostante le inizia-
tive. gli sforzi, i sacrifici dei 
contadini. sono che i prezzi 
della came diventano sempre 
meno remunerativi, mentre i 
costi di produzione aumentano. 
basti pensare al prezzo del 
granturco cresciuto di circa 
mille lire al quintale. I prezzi 
del latte crollano anche nelle 
zone emiliane, sia per quanto 
riguarda il latte da trasforma-
re in formaggio (nella sola 
provincia di Bologna e'e for
maggio grana parmigiano
reggiano invenduto per il va
lore di 1 miliardo di lire), sia 
per quanto riguarda il latte 
alimentare: i prezzi phi alti 
non superano le 58 lire al li-
tro, i minimi sono sulle 45 
lire. E tutto questo avviene 
mentre i consumatori non ri-
cevono nessun vantaggio, per
che" i prezzi al minuto sono 
sempre gli stessi e anzi, in 
malli casi, aumentano. Di 
piu: il potere di acquisto del
le grandi masse nel nostro 
paese. ma anche in molti al
tri, non & certo aumentato, al 
contrario. 

D'altra parte i provvedi
menti del governo, sono col-
pevolmente deficienti, marcia-
no spesso nella direzione con-
traria favorendo la grande 
azienda agraria capitalistica 
e gli industriali che manovra-
no la speculazione in tutto il 
settore lattiero caseario. 

Discendono da questo sta
to di cose una serie di precise 
richieste dei contadini. In pri
mo luogo, per quanto riguarda 
il latte alimentare la cui pro
duzione interessa soprattutto 
parte delle province di Bolo
gna, Ravenna e Ferrara, si 
chiede che il prezzo alia stalla 
sia portato almeno a 70-72 lire 
al litro. Si propongono inoltre 
gestioni cooperative delle cen
trali del latte e delle «zone 
bianche >: gestioni, cioe, dei 
produttori contadini di Bolo
gna, delle zone del Ravenna
te. del Ferrarese c anche di 
cltre citta vicme tramite il 
Consorzio bolognese produtto
ri latte. Inoltre. per il formag
gio grana, si rivendicano prov
vedimenti immedtati sta per
che VAIMA acquisti (cost co
me per il grana padano), un 
quantitativo almeno pari an
che di parmigiano reggtano, 
sia perche siano dati ai pro
duttori asbociati finanziamen-
ti per la stagionatura non al 
5~<, ma al 2Cc di interesse. II 
governo deve poi impegnarsi 
seriamente per favorire le 
esportazwni e il consumo del 
grana, e soprattutto. perche 
siano dati cospicui e solleciti 
jinanziamenti ai nuovi casei-
fid cosi che si possano con-
tenere e ridurre i costi di ge-
stione. Altra richiesta e che 
sia data la priorita nei finan-
ziamenti pubbhei alle stalle 
sociali. alle centrali coopera
tive, a tutte le nuove struttu
re produtuve associate det 
ccntadtni e non dare soldi agli 
agrari ma di approvare nuove 
leggi sulla mezzadria e I'af-
fitto m modo da alleggerire i 
costi della rendita fonduxria. 
Ultima, ma non certo per im-
partanza, la rivendicazione 
pressante e I'azione perche si 
riredano regolamenti e sca
denze del MEC e perchd i 
pre**i minimi gia sfabilifi per 
i r a n prodotti, siano aumen
tati. 

I . . . 

Gli assurdf comment! appars! su certa 

stampa In occasiont del viaggio del Presidente 

Hanno il coraggio di 

definire l'emigrazione 

un «fenomeno di civilta 
i. 1„. „ . „ ! „ . • .!!•__ . i : i ' i - J . . U - . t 

» 

II noMio la\oralore all'e 
itcio che volesse farsi . un 
proprio giuduiu «ul viaggio 
del Presidente Saragnt iu Ca-
natlu, negli Staii L'niti ed 
in Australia duvrebhe non tra-
sctlrare di sfogliure i giornali 
di destra, die ne hnnno fatto 
la piii grande esaltazione. .Noi 
vogliamo segnalargli, in ]>ar-
tii'ulare, l'arlic(iIo • di fmulo 
u Liberia d'emigrare », di L go 
D'Amlrea, publilicato su / / 
Tempo del 20 rettetnbre scor-
so. 

L'go D'Amlrea csalta nella 
emigrazione « un fenomeno 
di prugresso, di sviluppo, di 
civilta e di ottimismo tita-
le », cui il « Capo dello Sta
to. con felice intuito » liu sa-
puto dare a una piii alia a 
piu giusta interprrlazione! ». 

La denuncia coinunista del 
drainma deiretnigrazione, sia 
per il lavoratore ilaliano — 
ridotto allYstero a una mac-
china. che produce riccbez/a 
per ell ri, nelle condizioni di 
pill inch He e inuniana di-
scriiuiiiazioiie —, sia per la 
famiglia lasciata in Italia, 
lion sarebbe che « una po\e-
ra e anacronistica impostazio-
ne teorica! p. 

Percato — per D'Andrea • 
per il Presidente Saragat — 
che la TV ilaliana, proprio 
\encrdi 22 setlembre, abbia 
tnumei?o un »er\i/io sull'e-
migraztone, in cui i lavorato
ri intervhlati hanno espresso 
la stessa denuncia, mnnife-
Mando le medesime a«pira-
zioni e ri\eu(lica/ioni, di cui 
si e sempre futlo porla\occ, 
in tutti questi anni, il 1'ar-
tito Coinunista Ilaliano. 

Ma e stato lo «tos>o mini-
itro per rinnnigrazioue, che 
ha ricevulo in Australia il 
Presidente Saragat e il ini-
nislro Fanfani, che ha dichia-
rato poco tempo fa, al Parla
mento di Canberra, cite « o-
gni lavoratore adatto immi
grate ha in effetti fatto ri-
sparmiare all'Australia come 
minima 5.000 sterlinm » (cir* 
ca otto milioni e mezzo di 
lire italiane). Se 1'Austrnlia 
le ha guadagnate, qualcun al-
tro le avra perdute, iu cio 

uon e po^ibilo dubbio alcti-
no; e su ogni emigrato the 
e riuscilo a far fnrtiiua, sono 
migliaia coloro die hanno vi-
sto sfumare tri-itcmeute il lo
ro <ogno di migliorare. 

I.e condizioni di sfrutta-
nieuto, di sacrificio, di discri-
uiinazione in ogui a->petto 
della \ita sociule, di pericolo 
ste"o iu cui lavorano i no-
slri eiuigruti nU'e'leri), cui 
ventolin >pe"-o ri-er\nti i In-
\ori piu duri e meno renin-
neruti; il numero dei caduti 
»u! lavoro, nei cautieri e nel
le fabbricbe stranieri; il dram-
ma delle famiglie divise e 
di quelle dis<olt» del lutlo, 
die ancora in questi giorni 
e stato ricordato al Conveguo 
(lell'Fnte Ituliann Srrvizio So-
ciale, lulto ijue^to per D'An
drea non e-.iste, e purtroppo 
non appare negli ste^i di-
scor«i del Presidente Saragat. 
V."e negli slessi dirigenti stra
nieri il ricouo^ciinento del 
« eonlributo enornie » dato 
dalla nostra emigrazione, del 
rUparmio slesso fatto a no-
stre spese, ma in cerli no-
slri gaz/ettieri limane la vec-
cbia imposlazione, la nostal
gia dei vecchi tempi, die uci 
D'Andrea, in veritii, non e 
nuova! 

Prima delta seconda guer
ra raondiale, per deceuui, ita-
liani, polacchi e cccoalovuc-
chi, crano dappcrtutto i piu 
numerosi sul uiercato del la. 
voro emigrato. Oggi i polac
chi c i ceco-dovacchi lavora-
no a ca^a loro: raminghi per 
il mondo coiitinuauo ad an-
dare gli italiani, avendo ora 
come compagni gli spagnoli, 
i portoghesi e i greci, costret-
ti s p c o a lasciare i lon> Par-
si dalle persecuzioni dei regi-
mi fascisti die li governano. 
Che *ia un D'Andrea ad e-
saltare queiresodo non ci stu-
pisce, ma die possa egli pren-
dere lo spunto dai discorsi 
del Presidente Saragt ei di-
spiace, naturalmenle non per 
il Presidente Saragat, ma per 

, I'incompreruiono cosi rivelata 
di que=to nostro dramma na
zionale. 

PAOLO CIXANSI 

BELGIO 

Continua la chiusura 

delle miniere di carbone 
Difflcill prospettive ptr I lavoratori • L'esigenza di una nuova 
politica economica non subordinate agli intereiti dei monopoli 

/ / Direttorio delle minie
re di carbone ha fatto co-
noscere qualche tempo fa 
il suo piano di risanamento, 

. che si propone di realizzare 
da quest'anno al 1970. Entro 
il 1967 vi saranno ancora 
due chiusure di miniere, a 
Cuesmes, nel Borinage. e a 
Jumet, nella regione di 
Charleroi. Quanto al piano 
di chiusure da realizzare en
tro il 1970, esso prevede an
cora la soppressione di ben 
20 mila posti di lavoro. 

Tra il 1968 e il 1970 il pro
gramma comporta infatti 
una riduzione di capacita 
produttiva. per 4 milioni e 
590 mila tonnellate. di cui 
1800 000 net Campine e 2 
milioni 790 000 in Vallonia. 
Entro il 1970 la produzione 
terra insomma ridotta a so
li 11 milioni di tonnellate 
annue, cioe a un terzo del
la produzione annua massi-
ma raggtunta in Belgio dal
le miniere di carbone. SI 
pema alle seguenti minie
re: Santa Margherita, nel 
Centro: la Nord di Gilly. 
Bonne Esperance. Monceau-
Fontame. Le Gouftre. Ander-
lues, nella regione di Char
leroi: Paitence. Beaujonc e 
Belle Vue. a Liegi. oltre a 
quelle nel Campine. 

Lo scopo che si vuole per-
seguire i la riduzione drasti-
ca dei sussidi all'mdustria 
del carbone. Ma come riqua-
hficare i mutaton* Come 
compensare Vimportante di-
minuzione nel reddito doru-
to alia loro occupazione? 
Una miniera chiusa signifl-
ca inoltre dtfficolta in tut
ta la regione per le industrie 
cnllegate: sigmfica la chiu
sura di sbocchi importanti 
per le attntta terziane e la 
diminuzione comunque del 
'ivello d'impzego. anche net 
caso che i lavoratori renga-
no riquahfieati. ctd che re-
sta ancora da dtmostrare. 

Il problema e duplice. E' 
un problema sociate, certo, 
per t minatori Itcemiatt, che 
debbono trovare un'altra oc
cupazione, spesso peggio re-
tnbuita: che debbono riadat-
tarsi ad altri mestieri an
che se si troxano in condi
zioni di salute precane. 
Quanti minatori, tcorica-
mente riqualificati come mu. 
ratori. non debbono poi ces-
tare ben presto la loro nuo
va attivita perche non m 
grado di sopportare le in-
temperie. gli sforzi fisici che 
il loro nuovo mestiere re-
clama? La messa in pensio-
ne precoce, la contrattazio
ne delle indennith dl been-
namento non risolze af]at

to ogni cosa. Tutto anzi si 
risolve, a scadenza piu o 
meno lunga, in una dimi
nuzione di entrate. E quan
to alle riqualificazioni effet-
tivamente realizzate. esse si 
accompagnano a traslochi 
costosi, senza contare le rt-
percussioni sulle famiglie e 
sui figli, che sono costret-
ti a cambiare scuola ed am-
biente. 

Ma vi e poi Valtro aspet
to del problema, quello eco-
nomico. Nelle rcgxoni del 
carbone ogni chiusura di 
una miniera e il smtomo di 
un declino. di una diminu
zione di attivita economica. 
Fino ad ora nessuna del
le misure prese dal gover
no ha permesso di assicu-
rare la cosiddetta riconver-
sione. cioe la creazwne nel
la regione di nuovi posti di 
lavoro che vengano a com
pensare le cessazioni di at
tivita. La questione e or-
mal acuta. Essa esige del
le iniziative economiche e 
regionali che il settore pn-
vato e tncapace di prende-
re. come ormai e stato di
mostrato da molti anni a 
questa parte. 

E' durato fin troppo a lun-
go il metodo dt sociahzzare 
le perdtte e dt appropriar-
si pnvatamente dei benefici 
delle attivita redditizic. II 
movimento sindacale m Val
lonia ha preso coscienza di 
ad e viene precisando la 
rivendicazione d'istituire so-
cieta d'mvestimento. di con-
trollare le Industrie sussi-
diate e di programmare la 
occupazione. Ma la crisi di-
viene sempre piu chiara e 
I'urgenza di misure di rifor-
ma di struttura esige una 
azione risoluta. Son e dal 
governo dcmocrutiano e li
berate che si pud sperarla. 
Covi si pone anche il pro
blema di un nuovo orien
tamento politico. 

Quali sono infatti le for
ze in grado di promuove-
re una nuova politica econo
mica non subordinate agli 
interessi dei monopoli, di 
assicurare la rinasctta eco
nomica delle diverse regio
ni? Il movimento socialista 
deve dare una risposta a 
questa domanda. Jl Partito 
comunista belga lotta nella 
chiara prospettiva di un 
raggruppamento delle forze 
del lavoro (d'ispirazione cri-
stiana come d'ispirazione so
cialista) perchd sia pratica-
ta un'altra politica. II Par
tito socialista belga invece 
t ancora tncerto ed esitante. 

J. MOINS 

ZURIGO: i sindacati 

svizzeri e 

I'imposta alia fonte 
Nel cantone dl Zurigo, do-

po i varl squilibri registra-
tisl in seguito all'introdu-
zione della tassazione alia 
fonte. un segretario sinda
cale, Werner Gilomen, ha 
presentato al Gran Consi
glio (cantonale) una inter-
pellanza nella quale vieno 
chiesto: 1) quail sono sta
te le conseguenze fino ad 
ora costatate in relazione 
all'introduzlone dell'imposta 
alia fonte nel cantone di 
Zurigo e quali Jnconvenlen-
ti sono statl rilpvati; 2) se 
esiste la possibility di con-
tabilizzare le deduzioni men-
sill quail pagamentl ad nc-
conto; se puo essere nchie-
sto dallo straniero un con-
teggio finale normalo per 
l'anno trasoorso. 

I quesitl posti sono inte-
ressonti e, quando verra da
ta, riferiremo la risposta 
del Gran Consiglio. 

STATI UNITI: sono 

210 mila gli italiani 

resident! permanenti 
II Servizio statunitense 

per rimmigrnzione e le na-
turalizzuzioni ha pubbheato 
il rapporto annuale sull'at-
tivita svolta durante l'eser-
cizio finanziano 1 luglio t>5-
3(1 Kiugno '66. 

Per quanto concerne In 
particolare la IniiniRrazione 
italiana. in tale periodo so
no state ammesse negli Sta
tl Uniti come resident! per
manenti 25.154 persone, na-
te in Italia, dl cui 19.135 in 
base alle categoric preleren-
ziall e 6.019 nl di fuori di 
tall categorle in quanto pa-
renti stretti dl cittadinl ame-
ricani o appartenentl a clas 
si dl immigrati special! 
Vanno ngglunte nl totale in-
dicato altre 1 560 persone mi
te in Italia e gia negli Sta
tl Uniti, che hanno ottemi-
to nel periodo 1965-1966 il 
passaggio dallo status di 
non immigrants a quello di 
permanent residents. 

I 25154 immigrati Italia
ni erano cost ripartiti per 
categoric: professionisti e 
tecnici 520; agricoltori 7?1; 
diriuenti funzionari e tito-
lari di aziende 246; impiega
ti di ufficio 222; addetti al
le vendite 98; artigiani capi 
operai e lavoratori in tene
re, 3.146; lavoratori domesti-
cl 440; lavoratori addetM al
ia prestazione dei servizi 
733; braccianti e altri Invo-
rntori agricoli 752: manova-
li 1.929; familiari 14.927. 
. Nell'esercizio 1965-1966 si 
sono registratl come resi
d e n t permanenti 210.649 ita
liani (contro 214.618 nel
l'esercizio 1964-'65). Gli Sta
tl nei quali risulta il mag-
gior numero di registrati, 
sono i seguenti: New York 
80.896; N e w Jersey 23 614; 
Pennsylvania 16.192; Califor
nia 15.816; Illinois 14 053; 
Massachusetts 13.879; Con
necticut 13.418; Ohio 7.344; 
Michigan 7.048. 

Nell'esercizio 1965'66 han
no acqulstato la cittadinan-
za statunitense 10 981 Immi
grati italiani (contro 10.742 
nel 1964-1965). Dal primo lu-
glio 1957 al 30 giugno 1966. 
si sono naturalizzati citta-
dini americanl 122.188 im
migrati italiani. 

GERMANIA: un 

convegno delle ACLI 
Ai primi di settembre le 

ACLI hanno tenuto il loro 
convegno annuale a Colonia 
sul tema « Le ACLI e il la
voratore europeo ». Uno del 
temi trattati era: a L'esame 
della situazione dell'emigra-
zione italiana In Germania 
dal dopoguerra ad oggi ». 

A chiusura del lavori e 
stata approvata una mozio-
ne conclusiva nella quale si 
auspica la piena apphcazio-
ne dei regolamenti sulla li
bera circolazione. Inoltre le 
ACLI, nell'intento di mette-
re in grado il lavoratore di 
decidere del proprio lavo
ro. si impegnano a fare ogni 
sforzo per la qualificazione 
professionale della manodo-
pera italiana, che e ancora 
insufficiente e dlsorganiz-
zata. 

Fer quanto riguarda il 
Paese di emigi azione, le 
ACLI auspicano che si crei-
no condizioni di base ugua-
li in Italia rispetto agli al
tri Paesi europei, in modo 
che la scelta di un posto di 
lavoro non sia soggetta o 
condizionata da element i e-
stranel al lavoro stesso e 
propongono un'attenta poli
tica fondata sulla creazione 
di nuovi post! di lavoro ma 
collegata ad una politica so-
ciale atta a ricevere e rein-
serir* il lavoratore, in caso 
di rientro in patria, nell'am-
bito socio-culturale del pae
se d'origine. 

In un secolo 

e emigrata 

mezza Italia 
In un secolo. e emigrata 

praticamente mezza Italia 
se si considera che dal 1869 
al 1966 ben 23 milioni 236 
mila 913 italiani sono espa-
triatl. In questo stesso pe
riodo hanno fatto ritomo a! 
paese dl origine soltanto 5 
milioni 223 mila 219 emi-
grati. 

Dal 1947 ad oggi, gli emt-
grati hanno versato all'Ita-
lia 4.026 millardi di lire. 
cioe quasi la meta della spe 
sa annuale dello Stato ita-
liano. 
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