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E' possibile un forte a u men to delle pension! 

Diminuiti i contributi 
INPS rispetto ai salari 

II governo ha permesso che circa duemila miliardi di retribuzioni rima-
nessero praticamente in franchigia - Ora sbandiera il deficit delle gestioni 

previdenziali - Agganciare la pensione alia paga contrattuale 

Riunito il Consiglio nazionale 

Largo fronte 

perlarifonna | 

mezzadrile | 
Successo del movimenlo di lolte articolaie I 

II padronato evade i eontri-
buti previdenziali su un terzo 
del salario. Parliamo del pa
dronato dell'industria. natural-
mente. perche gli agrari eva-
dono in modo pressoche tntale 
i contributi. Ecco una delle 
ragioni per cui il governo dice 
ct i non poter aumentare le 
pensioni. II deficit dellTNPS 6 
artificiale. nasce da una deli-
berata posizione del governo a 
favore dei padroni. Le aliquo-
te contributive mascherano la 
realtor sulla carta c'e scritto 
che i contributi ammontano a 
circa il 55 per cento del sa
lario. ma invece sono molto 
meno. Gia nel 19G3 su 4.708 
miliardi di salari e stipendi i. 
contributi effettivi furono di 
1.998 miliardi: 42 per cento. 
Nel I9B4 furono pngati 2 200 
miliardi di contributi su 5 531 
di retribu7ione diretta: si era 
seesi al 41%. Nel 1965. in pie 
na flscalizzazione, i contributi 
furono di 2 060 miliardi su 
5.524 miliardi di massa sala-
riale: si era scesi cosl al 37% 
di contribuzioni sulla massa 
salariale. 

II ministro Bosco. dunque. 
quando dice che il deficit de
gli enti previdenziali (fra que
st! egli mette. impropriamente. 
anche le mutue) d dovuto alia 
riduzione dell'occupazione ' e 
quindi al minnre incremento 
della massa salariale). falsifl-
ca la realta Certo che. au 
mentando I'occupazione. anche 
la massa salariale sarebbe 
cresciuta ulteriormente: ma 
anche sostenendo le aliquote 
del salario indiretto si sareb
be evitata la caduta delle en-
trate previdenziali e si sareb. 
hero potute aumentare da tem
po le pensioni in maniera con-
sistente. 

Ecco come stanno oggi le 
cose: su un salario medio na
zionale (salario diretto) calco-
lato in sole 2.605 lire al giorno, 
si pagano 1.347 lire (sempre in 
media) di contributi. II contri-
buto rappresenta il 29% del 
costo di una giornata di la
voro. il 50.1% essendo dato dal 
salario diretto. il 10.4% dalle 
indennita per festivita. ferie e 
gratifica natalizia e il 4.5% 
per contributi sulle indennita. 
In complesso. i contributi pre
videnziali e mutualistici — ma 
questi ultimi, lo si ricordi. il 
Piano dice che debbono essere 
assunti gradualmenle a carico 
dello Stato in quanto gestore 
del Scrvizio sanitario nazio
nale — costituiscono il 33.5% 
del costo di una giornata la-
vorativa. 

E' pienamente possibile, se 
cio risultasse necessario per 
realizzare la riforma delle pen
sioni. aumentare il gettito dei 
contributi delle imprese. Non 
parliamo qui del contributo 
statale e dei doveri del gover
no verso il Fondo Sociale. per 
le pensioni minime e dei fondi 
dei lavoratori agricoli scoperti 
di contributi. Parliamo dei 
contributi deH'industna. sotto 
due aspetti: la parte di sala
rio che risulta in franchigia. a 
causa di massimali od altro, 
che e costituita dall'enorme 
somma di circa duemila mi
liardi di salar i ; le aliquote 
contributive a dare una coper-
tura a un tipo di pensione che 
costituisca 1*80% della paga di 
un lavoratore attivo. 

Oggi un opera to metallurgi-
co di alta qualifica. al mo-
mento in cui va in pensione. 
n trova improvvisamente di 
fronte a una riduzione del suo 
guadagno mensile da 120 a 40 
o 45 mila lire mensih. La pen
sione e il 30% del suo sala
rio. non gli pu6 na stare per 
vivere. per cui deve prowe-
dere in qualche altra maniera 
all'affitto e all'alimentazione. 
al vestiario e al mantenimento 
dei familiari. se ne ha. La 
funzione previdenziale della 
pensione non si realizza ap-
pieno e Toperaio. giunto alia 
pensione. se non vuole morire 
d'inedia. la previdenza deve 
farsela da se. Dove sono an 
dati a finire i suoi contributi? 
Dov'e il rapporto logico. pra
ticamente diretto. che lo Stato 
si e impegnato a istituire fra 
pensione e contributi al m o 
mento in cui gli ha requisito 
una parte del salario giorna-
liero? Non volendo rispon-
dere a queste donvande. ne ora 
ne a breve scadenza. il gover
no punta tutto sulla pensione 
sociale e manda avanti econo-
misti (anche socialisti, pur-
troppo. come il prof. France
sco Forte) che chiacchierano 
sulla natura pubblica dei fon
di previdenziali. dei fondi co-
stituiti co) salario degli ope 
rai. E ' la strada pericolosa 
della politica dei redditi. 

Magari questi stessi econo 
misti non riescono nemmeno 
a distinguere fra la spesa sa 
ni tana - influenzal* dal modo 
come si gestiscono gli ospe-
dali. dal prezzo speculation dei 
medicinali. dai privilegi con-
oessi a certe categorie di pro-
fa&llonisti della medicina — 

e spesa previdenziale. E se 
cresce, com'e cresciuta. Tim 
monda speculazione sulla sa
lute. sono capaci di venirci a 
raccontare che la spesa previ
denziale aumenta, e quindi — 
per forza! — dovrebbe aumen- • 
tare anche la soddisfazione dei 
lavoratori. anche se cinque 
milinnj di pensionati sono in-
chiodati ai minimi di 18-20 
mila lire mensili e gli assegni 
familiari. bloccati da tre annl. 
sono stati svalutati del 30 per 
cento. 

Secondo alcuni. mentre il go
verno allunga le mani sui-
1'INPS (si parla addirittura di 
gestione statale del patrimo 
nio. anziche di un'ormai op 
portuna liquidazione), si do 
vrebbero incrementare i fondi 
privati e lasciar perdere il di-
ritto acquisito ad una previ
denza tutelata interamente 
dalla legge ma gestita con 
criteri di autonomia. E* una 
posizione pericolosa perch6. se 
nessuno osa contestare il di-
ritto di tutti i lavoratori ad 
avere garantita una pensione 
che raggiunga 1*80% del sala
rio, e per6 altrettanto vero 
che questo rapporto pensione 
salario non potra essere rag-
giunto e mantenuto senza un 
mutamento d'indirizzo nell'in-
tervento pubblico Si trat ta. in 
primo lungo. di garantire che 
tulto il salario - e le evasinni 
non derivano solo dalle fran-
chigie riconosciute dal gover
no. ma anche da infrazioni 
alle leggi e ai contratti. che lo 
Stato non persegue ancora con 
abbastanza energia — sia 
messo a contributo: In secon
do luogo che 1'aumento dei 
contributi proceda con gli au-
menti salariali. sia collegato 
con essi, in modo da alimen-
tare un meccanismo di scala 
mobile che rivaluti le pensioni 
contemporaneamente alle re
tribuzioni dei lavoratori attivi. 

r. s. 

Braccianti in lotta a Isola Capo Rizzuto 

Occupato il feudo D'Aragona 

ISOLA CAPO RIZZUTO, 20. 
II PCI ha poriato II suo »a-

luto ai bracclanll di Isola Capo 
Rizzuto che mercoledi scorso 
hanno occupato parte del feudo 
del conte Gaetani D'Aragona, 
uno fra I piu consistent! agrari 
del Mezzoglorno e sindaco de-
mocristiano del paese. La dele-
ga/ione era guldata dal com-
pagno Abdon Alinovi, segre-
tario reglonale del partito e 
membro della dlrezlone. Erano 
anche present! slndacallst! e 
rappresentanti della Alleanza 
contadinl. 

Ai lavoratori rlunlti In assem-
blea ha parlato Alinovi. e La 
vostra e una battaglla glusta 
e sacrosanta — ha detto I'ora-

tore — e si ricollega alia gran-
de lotta svoltasi nel 49-50. Inva-
no la DC e I govern) hanno cer-
cato di fare una politica che 
distogliesse definitivamente I 
contadinl dalla terra per raf-
forzare la grande proprieta. 
Malgrado I'emigrazlone, il bas
so reddito dell'azlenda contadi-
na, il sabotagglo degli enti pub-
bllcl, generosi con gli agrari e 
avari con I contadinl — ha det
to ancora Alinovi — la spinta 
per |a proprieta della terra a 
chi la lavora riprende con for
za. Non si tratta solo di sot-
frarre altra terra alia rendita 
parassitaria e fornire quote a 
coloro che net '50 erano glova-

ni ed oggi sono * giovanl spo-
sati > — come si dice a Isola 
— con figllolanze numerose. 51 
tratta — ha proseguito Alinovi 
- di far si che tutti i dodlcl-
mila ettari del piano di Isola 
siano In mano contadlna e che 
si affront), da parte dell'Ente 
di sviluppo agricolo, un piano 
di irrlgazlone e di valorizzazlo-
ne della zona. 
y Stamattina Intanto, I lavora
tori sono tornati sulle terre oc-
cupate ed hanno ripreso il la
voro. L'entusiasmo del glorni 
scorsl non e per nulla dlml-
nuito. 

Nella foto: Carablnlerl pre-
sldlano la piazza invasa dal 
braccianti In lotta. 

Londra: lo sciopero ferroviario pretesto per manovre politiche 

Attaccano i diritti sindacali 
conservatori e governo Wilson 
Statali 

i 

Tre piccioni con una fava 
IL DQCUMLWTO intcrconfcderale conse?nato al covenio 

puo far compiere alia vcrlenza dei pulililiri dipendenti 
un decisivo passu avanti — di cui tulle le cateporie avver-
lono I'tirgente neeesMla — sui due punli lutfora rontrovrrj i : 
mndalitri del riassclto o rapporto tra questo e lo vertenze 
scltoriali. 

Vale la pena di ripctere che il 20 m a n o fii ragpiunto 
un arenrdn di massiina su un punlo: 4JJ0 miliardi «la ri-
partire negli anni 1967/71. Mentre re*lava aperta la que-
siinne di come la cifra avrehhe dovnln es-ere utiliz/ala 
(ronlentili da dare al rias.'Pllo) e veniva previ*la e«prr«a-
nienln la possibility di Irallative $rl|nriali su risrhi. inrenli-
\azinne. prodiilli\ila. orario di lavnro superinri alia media. 
omnqiir rio f»5*e sialo necr.«sario. K* nnla. infine, la ri«er-
va fall.i dai <indarali a proposilo di un cventiiale aumpnlo 
del ro*to drlla \ita ili tin rrrlo rilievo. che avrehhe pntiito 
rijprire la terirnza (vnli scala mobile). 

D \ L 20 111 MAItZO il brarrio di ferro tra sinilac.iti e 
Ci'%rrno — per quanto conceme il rias«ello — ha avuto 

per ofjirito Vinierprelnzione eoncrela dell'arconlo e non 
c"e da slupirsi che il guvrmo alihia tentatn di refpinjirre 
ojtni rirhie»la srllorialc. anrhe sui prohlemi deH'incentiva-
zione. risrhio. prndultivita, orario. pretendendo di dare al 
concello di glnhnliin della Iratlaliva sui rta<«ello il «ianifi-
cato di rinvio a dopo il 1971 di ocni questinne setlnriale. 
Per di pin, nelle stesse proposte di ria««etto il concetto che 
il fcnvemn porta avanti e qnrllo di un ampliamrnto del 
ventaslio dei paramenti retrihuii\i. ma 3 tutto vanta;eio dei 
\ert ir i 

l,a rispo«la non poteva far«i aliendere troppo. Interi 
seltori ilellamminijlra/ione sono in lotta o in acilazione: 
Finanziari. Monopoli. Anas, airline rateporie della Presiden-
ta. Seioperano propria ofei inollrr i dipenilenli dalla ('orle 
ilei Conli Iron la solidarieta dei Mnsi-lrati) Cio ^isninea 
d ie le vertenze nei seltori e nelle aziende sono ancora 
aperte e su molivi gra\i . Ilsemplari. ad escmpio. sono le 
vertenze nelle Perrovie. dove diverse catejtorie (per«onale 
viapeiante e di maechtna ad esempiot elTetlnano orari di 
la\oro di cran lunpa superiori alia mrdia e dove i vuoti 
di organico rendono ancora pin acnta la simazione. Per le 
stesse rapioni si battono i Viptli del fnoco. 

V I K* POI tulla la complicala materia delle indrnnita. 
desli straordinari. dei premi etc che crea situazioni 

esplosive eome dimnslrann cli tcioperi dei Finanziari. Quan
do ci si trova in pre»enra di 244 indennita diverse — molte 
delle qnali cnstilnite da decine di voci — che ftenerano 
troppo spesso sitnazinni di injriusiifirate spereqnazioni. 
non si puo — come vnol fare il jtoverno — prelendere di 
prendere Ire piccioni eon una fava: pnrhi qnallrini per tnlli 
per adessn; rin\-io al 1971 per una realiMica pereqnazione 
interna ed estema per nno »te#sn lavoro: ne««una vrrtenza 
setlnriale (.hiesli prohlemi non «i possono risolvere eon il 
piccolo raliolaz^io d'H'Uflirio didla Itifnrma o con i rinvii 
a tempi migliori di Colombo. Oeeorrono solnrioni chiare 
che i Sindacali gtuslamente pretendono. 

Ugo Vefere 

Nostro servizio 
LONDRA. 20. 

Lo sciopero dei ferrovieri e 
dei portuali continua. Sospen-
sione di servizi e ritardi si sono 
esteM a quasi tutta la rete na
zionale. A Londra e a Liverpool 
numerose navi rimanpono in at-
tesa di trasferire a terra il loro 
carico o devono essere dirot-
tate alt rove. II governo ha frat-
tanto lanciato un duro ultima
tum ai quattro sindacati dpi fer
rovieri minaeeiando il ricorso 
ai poteri eccezionali con la pro-
clamazione dello stato di einor-
genza nazionale. Se si giunges-
?e a tanto. I'esercito potrebbe 
intervenire per mantenere le co-
municazioni es^enziali. II go
verno in<;iste sui toni dramma-
tici. ed e chiaro il suo scopo di 
intimorire e demoralizzare i 
sindacati. Una manovra di spez-
zare la solidita e compattezza 
deIl'agita7ione e stata del resto 
tentata fin da ieri dalla dire-
zinne delle Ferrovie quando que-
5ta ha annuneiato di voler so-
«pcndere la paca indi^tintamen-
te a tutti i dipendenti. anche a 
quelli che non sono direttamente 
coin\o!ti nella lotta. Se I'inten-
zione do\csse realizzarsi (in-
franpendo co«i una delle piu 
antiehe garanzie sindacali. e 
cioe la piena corresponsione 
delle retribuzioni a chi deve 
sospendere il lavoro come risul-
tato della rivendicazione speci-
fica di un gruppo di suoi colle-
ghi). il fatto equivarrebbe ad 
una serrata padronale. 

Non v'e dubbio che siamo di 
fronte ad un deliberato giro di 
vite impresso a freddo a quelia 
che fino a qualche giorno fa 
era una vertenza del tutto nor-
ma!e di quindicimila addetti alia 
•luardia sui convogli ferrovia-
ri. E non e soltanto che I'Am-
ministrazione cerehi ora di sca-
ncare sui capro espiatorio di 
turno (ferro\ieri e portuali og 
ci. marittimi l'anno scorso> la 
respon^abilita della impasse eco-
nomica di cui soffre il paese 
anche per effetto della politica 
laburista. Tutto sta ad indicare 
che si rinnova in questo mo-
mento da van «ettori un'azione 
concertata contro i poteri. le 
prerogative e le funzioni del sin 
dacato. 

C'6 chi vuole una prova di for
za e a questo fine utilizza ogni 
arma possibile. non esclusa la 
diffamazione: sarebbe I'ostru-
zjomsmo dei sindacati. sareb 
bero le « mire politiche » delle 
loro avanguardie. sarebbe «la 
indisciplina » operaia a recare 
danno al paese e a impedire la 
c ripresa » del sistema. 

In prima fila. in questa cam-
pagna antioperaia. si sono spin-
ti naturalmentc i conservatori 
che nel loro congresso di Brigh

ton hanno oggi nuovamente chie-
sto una legislazione punitiva che 
comprenda il vincolo penale 
sulla inalterabilita dei contratti 
e la sostanziale liquidazione del 
diritto di sciopero. 

Leo Vestri 

Si apre oggi 
il convegno 

sugli infortuni 
sui lavoro 

Inizia oggi a Genova II 
convegno nazionale sugli in
fortuni sui lavoro, organlz-
zato dal nostro partito nel 
quadro delle -inlziative per 
la difesa della salute e del-
I' incolumita dei lavoratori, 
sempre piu compromesse dal 
conlinuo aumento dei ritmi 
di lavoro. 

La relatione introduttiva 
sara presentata dal compa-
gno prof. Giovanni Berlin-
guer. Concludera i lavori 
del convegno il compagno 
Di G:ulio della Direzione 
del partito. 

L'assise genovese e stata 
preparata attraverso una nu-
trita serie di assembtee e 
riunioni di lavoratori, non-
che mediante la compilazio-
ne di migliaia di questio-
nari. 

Assemblee 
e convegni per la 

conferenza 
nazionale agraria 
Avranno luogo, tra oggi e do-

man) numerose manifestation) e 
assemblee in preparazione del
la conferenza nazionale agra
ria. Tra queste segnaliamo: 

Assemblea dei dirigenti delle 
sezioni d>lla Toscana a Lucca 
(con la partecipazione del com
pagno Colombi); Convegno tul
la olivicoltura a Rossano Cala-
bro (relazione di Gallo e con
clusion! di Alinovi); Manifest*. 
zione contadina provinciate sui
te questionl dei prezzi e del 
mercato comune a Regglo Emi
lia; Convegno sulla previdenza 
e assistenza in agrlcoltura 
(con la partecipazione del com
pagno Conte); Manifestazione 
sui problem! bieticoli a Consel-
ve; Convegno contadino a Sas-
sarl. 

«11 conto della mezzadna c 
aperto»; con quebta atTcruui-
zione il compagno Afro Rossi. 
segietano della Fcdermezzadi i 
CGIL. ha aperto ieri i lavori 
del Consiglio nazionale del sin 
dacato. Alia DC, che ancora 
una volta manovra sui piano 
parlamentare per evitare una 
discussione sulle proposte ch 
legge riguardanti i contratti 
agrari il quadro presentato ieri 
dovrebbe far riflettere. E' un 
quadro che unisce alia denun 
cia di situazioni gravi. di dure 
sopraffazioni operate dal pa 
dronato (ma non da solo!), la 
testimonianza di un movimento 
di lotta che si allarga. E non 
si allarga solo per virtu di 
sforzi organizzativi. ma anche 
per la presa di coscienza di 
uno schieramento sempre piu 
largo che comprende ormai. ol-
tre alle forze sindacali e di si
nistra. anche alcuni settori del
la stessa DC. 

L'inchiesta conclotta dal sin-
dacato sullo « stato di applica-
zione della legge n. 756» (di 
cui conoscercmo a giorni i ri-
sultati) ha messo in evidenza 
non solo le gravi disapplica-
zioni della legge — ha detto 
Rossi — ma anche la rottura 
dello schieramento padronale 
su vasti fronti. Se le vertenze 
fossero state portate avanti con 
piu energia in tutte le azien-
de, come ci si accinge a fare. 
i risultati potevano essere an 
che maggiori. Ha nuociuto. spe 
cialmente durante il raccolto 
del grano. qualche esitazione 
sulle forme di lotta da adot-
tare dopo i pesanti interventi 
operati l'anno precedente sulle 
aie. Ma in migliaia di podcri 
e passata ugualmente la divi-
sione del grano col 58% sui 
prodotto lordo. con il rigetto 
conseguente dell'accordo Resti 
vo. Una rassegna della lotta di 
questi mesi in altri settori da 
ragione di un allargarsi. e ar-
ticolarsi. pressoche continuo 
dell'iniziativa sindacale. 

Bietole: la disponibilita e sta
ta ottenuta in un numero mag-
giore di aziende e il Consor-
zio. a cui aderiscono 1 mezza-
dri, & entrato a rappresentarli 
in nuovi zuccherifici. Rimango-
no aperte le questioni di fondo. 
della rottura del potere mono-
polistico nel settore. ma la lot
ta & in pieno sviluppo. 

Olive: la conquista della di
sponibilita & andata di pari 
passo con la crescita del Con 
sorzio olivicoltori e delle inizia-
tive associative, sia per una 
conduzione razionale dell'olive-
to che per la gestione coope-
rativa di frantoi. 

Ortofrulta: 6 II settore di 
maggior ritardo. dove manca 
un completo quadro di rivendi-
cazioni. Alcune iniziative. tut-
tavia. sono state prese e ac-
compagnano la rivendicazione 
della disponibilita a una mag-
giore remunerazione del lavoro 
alia creazione di cooperative. 

Tabacco: k in atto uno scon 
tro con I'orientamento del Mo-
nopolio e del ministro delle 
Finanze on. Preti. Quest'anno 
il ministro non ha nemmeno 
adempiuto al normale impegno 
di nssare il prezzo del tabacco. 
per cui i coltivatori si muova 
no al buio. Prezzo e ristruttu-
razione del settore. tuttavia. i 
rnezzadri vogliono contrattarli 
in prima persona col ministro 
e la direzione del Monopolio 
nei confront i rki qualt hanno 
rivendicato una rappresentanza 
pienamente autonoma dai con-
cedenti. 

Allevamenti: 1'associazione dei 
rnezzadri per la gestione delle 
stalle sociali e stata definita 
da Rossi uno dei compiti resi 
< piu difficili». e quindi piu in 
ritardo della situazione. La ma
nifestazione dell'8 novembre a 
Milano sui prezzo del latte ri-
prendera I" argomenio: poiche 
non si tratta solo di contrattare 
nuovi prezzi, ma anche di con-
quistare nuove condizioni di 
produzione e di lavoro. 

L'iniziativa mezzadnJe avan 
za. dunciue. sia pure fatico-a 
mente. Con CISL e UIL. che 
pure hanno compiuto I'errore 
di acccttare laccordo Resti^o. 
si sviluppano i contatti per una 
azione comune sia nel.'e \er-
ten/e particolan che su eran-
di questioni. come d finanza 
mento e i rapporti con gli enti 
di sviluppo. La situazione di 
fondo dei lavoratori agricoli. 
infatti. e sempre piu precana: 
i] bilancio del 1967 vede ridurre 
ancora una voita la propor-
zione fra redditi agricoli e red
diti dell'industria. II malconten 
to investe gli strumenti della 
attuale polit'ca agrana. dal 
Piano Verde che appare inade 
guato appena entrato in funzio 
ne. alia Federconsor/i che con 
tmua le sue malefatte. all'ino 
pero^ita degh enti di <viluppo 
Critche in questo senso e pra 
po?te di nuovi indinzzi sono 
venule da numerosi comitati 
regionali per la proarammazio-
ne. Anche la politica del MEC 
ha su«citato. in Italia. Francia 
e Belgio. reaz'oni vivaci a cui 
non si pud rispondere limitan 
dosi a un ntocco dei prezzi. 
E" sulle stmtture agricole e sui 
potere dei monopoli indu«triali 
che bisogna intervenire: gli at-
tuali mdirizzi favoriscono solo 
un certo tipo di azienda capi
talist ica. 

Rossi ha coocluso la relazio
ne ricordando le rivendicaziom 
legislative della categoria: nuo-
va legge sui patti agrari. Fon
do di solidaneta per i danni 
del maltempo. rientro dei rnez
zadri nella gestione ordinana 
INPS e aumento delle pensioni 
legge sulla maternita. legge de 
mocratica sulle associazioni dei 
produttori. Il dibattito. iniziato 
subito dopo. si concludera oggi. 

Domenica ad Ol ten il convegno 

i n d e t t o da l le Colonie Libera 

I problemi delle italiane 

che lavorano in Svizzera 

I 

Dal 1° ottobre si sono 
svolti in molte localita del
la Svizzera convegni di zo
na delle Colonie libere sui 
problemi delle lavoratrici 
italiane. A Lucerna, a Ba-
silea, a Berna, a Losanna, 
a Reinach, a Zungo, a San-
Kallo, centinaia di donne 
hanno partecipato ai con
vegni, dimostrando in tal 
modo la loro fidueia nelle 
iniziative delle Colonie li
bere per un dibattito fran
co e aperto sulle loro con
dizioni di vita. 

In queste manifestazloni 
non sono einerse solo una 
arida denuncia della situa
zione, una lamentela gene-
rica, ma una puntualizza-
zione precisa dei problemi 
e una serie di proposte con
crete nei confronti delle 
autorita svizzere e italiane 
e dei sindacati. 

Del resto, nel mesi pre
cedent! im'inchiesta promos-
sa dalle stesse Colonie li
bere italiane nveva messo 
bene in chiaro le ragioni 
dell'insoddisfazione di gran 
parte delle lavoratrici ita
liane: le ragioni dell'espa-
trio, la manoanza di qua-
lifiche professional!. 1'insuf-
ficiente difesa dei loro di
ritti nelle fabbriche rispet
to aU'aumento vertifjinoso 
dei ritmi di produzione, la 
assenza in Svizzera della 
legge sulla parita salariale 
e la difesa della maternita; 
e, infine, il dramma della 
divisione delle famiglie e la 
lontananza dai figli, la man-
canza di alloggi e di servizi 
sociali. Concretamente b 
stata poi posta la questin
ne del ritorno in patria, con 
la richiesta che essa sia in-
serita nel dibattito in corso 
in Italia ad opera dei sin
dacati, delle associazionl 
femminili e dei partiti. 

Sull'occupazione, vi fe sta
to un richiamo a una par
tecipazione maggiore delle 
donne nei sindacati svizze-
ri perche questi possano 
svolgere con maggiore effi-
cacia un'azione di difesa e 
di conquista dei diritti fem
minili. II discorso sui rl-
congiungimento delle fami
glie e indubbiamente piu 
complesso poiche implica la 
necessita di nuove Infra-
strutture In una societa che 
si e rapidamente trasfor-
mata e il cui Paese fe diven-
tato uno dei piu industria-
lizzati del mondo. 

Questi temi saranno del 
resto oggetto di un maggior 
approfondimento nella con
ferenza di domenica 22 ot

tobre a Olten, alia quale 
sono state invitate autorita 
italiane e svizzere, rappre
sentanti del Parlamento ita-
liano. dei sindacati e di as-
sociazione di lavoratori del 
due Paesi. 

In questo convegno sara 
eletta anche la delegazione 
che rappresentera tutte le 
lavoratrici italiane in Sviz
zera alia conferenza indet-
ta dal ministro Pieraccini 
sull'occupazione e le condi
zioni delle lavoratrici. La 
partecipazione di rappresen
tanti dell'emigrazione potra 
con maggior forza sottoli-
neare il legame fra la bat-
taglia per la programmazio-
ne sociale condotta dalle 
donne che lavorano in Ita
lia e quelia delle donne co
st rette. per trovare lavoro, 
ad abbandonare il proprio 
Paese. (m. I.) 

L'illegalita 
delle cancellazioni 
anagrafiche 

I Conutni italiani nei pri-
mi sei mesi del 1907 hanno 
proceduto alia cancellazio 
ne dalle liste anagrafiche di 
H7 mila italiani, sen/a che 
essi, nella maggior parte dei 
casi, ne venissero informa-
ti. 

Si tratta, come si pu6 
comprendere, di un proce-
dimento illegale: basti pen-
sare che tra i « cancellati» 
figiirano addirittura dei la
voratori stagionali, cioe 
quelli che si trasferiscono 
all'estero per lavoro soltan-
to nove mesi all'anno. 

Numerosi sono gli incon
venient i pratici per questi 
lavoratori: ma l'aspetto piu 
grave della questione k quel-
lo che impedisce agli emi-
grati depetuiati di nentrare 
in Italia per votare. Se le 
cancellazioni dovessero con-
tinuare con questo rittno. 
alle elezioni politiche che si 
svolgeranno la prossima pri 
inavera gli enugrnti che non 
potranno appunto venire in 
Patria per poter esprimere 
il loro voto, appunto per 
che cancellati dalle liste elet-
torali, supereranno le due-
centotrentamihi unita. 

Illustrato dal compagno Marchais in 

un'assemblea di lavoratori a Drancy 

// progetto del PCF per 

lo «Statuto democratico e 

sociale degli immigrati» 
Nel quadro dell'azione che 

il Partito comunista fran-
cese sta sviluppando nel 
Parlamento e nel Paese per 
l'adozione dello « Statuto de
mocratico e sociale dei la
voratori immigrati u, e nl 
cui successo i 685.000 lavo
ratori italiani sono grande-
mente interessati. va segnu-
lata 1'assemblea tenuta do
menica scorsa a Drancy al
ia quale hanno partecipato 
400 tnilitanti comunisti e 
simpatizzanti immigrati. Ad 
essi ha parlato il compagno 
Georges Marchais, membro 
deirUfficio politico, presen-
ti Maurice Niles, deputato e 
sindaco di Drancy e rappre
sentanti delle Federazionl 
della Regione parigina. 

Nel suo discorso, Marchais 
ha messo in rilievo che Ten-
tusiasmo dei lavoratori im
migrati per il grande suc
cesso del PCF nelle elezioni 
cantonali. seguito a quello 
delle legislative dello scorso 
marzo, nasce dalla consape-
volezza che esso e il miglio-
re difensore dei loro inte-
ressi: da quelli che concer-
nono le rivendicazioni eco-
nomiche e sociali. a quelli 
riguardanti la libertn e la 
causa della pace. «Se ne 

LETTERA DA BRUXELLES 

I degl 

Sui diritto di voto 

i italiani all'estero 
E' assurdo parlare di « voto per corrispondenza » 
II rientro in patria e la garanzia del posto di lavoro 

Non abblamo afjatto Men-
zione di esaminare in astrat-
to la questione del diritto di 
rolo dei cittadini italiani che 
per moltcplici rarjioni risie-
dono all'estero, taholta mol
to lontani dal loro paese na-
tale: ma vogliamo esamina
re concretamente come que
sto diritto potrebbe essere 
effeltivamente riconosciulo e 
garantito net Paesi della Co-
munita economica europea. 

Fa impressione constata-
re che quando si parla del
la Comunita europea. gli a-
spetli economici hanno sem
pre il sopravvento sugli a-
spetti sociali ed umani. 11 
fatto e che se le realizzazlo-
ni di unificazione economica 
sono innepahili. intece I'ar-
monizzazione dell" leaifla-
zioni sociali ritarda. incon-
testnbilmcnte In questa si
tuazione. il po^to lasciato 
ai lavoratori emiarati e ben 
megro. soprattutto per quel 
che conceme i loro diritti 
di cittadini. 

E' norma affermare che 
Vemiorato deve rimanere un 
cittadino in tutto il senso 
della parola. consertare la 
sua personalita e le sue I-
dee. mantenere degli stretti 
legami con la sua comunita 
nazionale ecc. Questi diritti. 
che tengono afjermati a pa
role. non sono tuttavia ac-
compagnati da nessuna ga
ranzia concreta E lassen-
za di ogni garanzia enden-
temente permette. nei fattt. 
numerose discriminazioni. 
Basterebbe per tutti Vetem-
pio estremo. ma ben dimo-
strattvo. della Germania. 
dove un immigrato di opi-
nione comunista viene ne-
cessariamente colpito dal 
peso della discriminazione 
politica che proibisce Vest-
sterna legale stessa del Par
tito comunista tedesco. E 
cost ben spesso il clima 
non e favorerole alia libe
ra espressione delle idee. 
al dibattito ideologico, al 
confronto delle opinioni ne
gli ambienti dei lavoratori 
stranieri. I lavoratori im
migrati hanno dovuto di-
fendere passo passo il loro 
diritto nll'esvressione delle 
loro opinioni. 

Ma se si riconosce all'im-
migrato il diritto a parted-
pare alia vita politica del 
svo Paese. egli dere poter 
in primo luogo partecipare 

alle consutazioni elet torali, 
che costituiscono uno dei 
grandi momenti della vita 
politica di una nazione. 

Vi sono alcuni che pro-
pongono la consultazionc 
degli elettori prcsso le se-
di dei Consolati all'estero. 
dove si dovrebbe votare 
per corrispondenza. Ma il 
voto da lontano sarebbe so
lo una caricatura della de-
mocrazia: di fatto. dove e 
quando gli etettori potreb-
bero dibattere quel proble
mi cui essi sono chtamati a 
dare una soluzione col loro 
voto? Come e dove si po
trebbe organizzare la cam-
pagna di propaganda che e 
elemento necessario di qual-
siasi consultazionc elettora- j 
le? Di quali garanzie di-
sporrebbero le opposizior.t'' 
Alto stato attuale delle cih 
se, anche percib che riguar-
da i Paesi del Mercato co
mune, I'emigrato deve po
tere esercitare il diritto dt 
voto a casa propria. 

11 problema reale che si 
pone e dunque quello di 
vedere come si put meglto 
garantirgli I'esercizio di 
questo diritto, che fa na-
scere molte questioni: in 
particolare occorre permet-
tergh di assentarsi dal la
voro per il tempo necessa
rio ad esercitare il suo di
ritto di voto. senza che 
cost debba arrischiare di 
perdere il posto. o che 
questa assenza debba co-
munque nuocere ad altn 
suoi diritti sociali. Due 
dunque sono t problemi 
che debbono essere solleva-
ti- i permessi del datore dt 
lavoro e la giustificazione 
per le giornate dt lavoro 
perduto. (E qui tralascto 
di parlare dell'altro con-
creto aiuto — factlitazioni 
di liaggto. contributo spe-
se che copra in parte la 
perdita del salario — da 
parte del governo del Paese 
d'origine deU'emigrato. di 
cui altri scriceranno). 

E' su questo terreno che 
i veri difensori dei diritti 
democratici possono e deb
bono battersi. Quali misu-
re proporre? Quali disposi 
zioni prendire'' Ci propo-
niamo di avanzare qualche 
suggerimento in una pros
sima corrispondenza. 

J. MOWS 

congratulano — ha detto 
Marchais — perche sanno 
che il PCF, profondamente 
fedele all' internazionalisino 
proletario, considera i lavo 
ratori immigrati come dei 
fratelli di lotta e di speran-
za, esigendo per loro gli stes 
si diritti e vantaggi sociali 
dei lavoratori francesi, e cio 
nell'interesse comune ». 

Dopo aver sottolineato la 
dura condizione del lavora 
tore immigrato, che oltre a 
trovarsi lontano dalla Patria 
e dalla famiglia, subisce tut
te le conseguenze politiche. 
economiche e sociali del po
tere dei monopoli con i bas-
si salari, la dequalificazione 
professional e le discrimi 
nazioni di ogni sorte, il com
pagno Marchais ha rilevato 
che gli immigrati non subi 
scono tuttavia passivamento 
questa politica: anzi. essi 
lottano sempre di piu al flan 
co dei lavoratori francesi 
per le rivendicazioni coinum 
e per quelle che li toccano 
piii direttamente. 

In questa lotta il PCF. le 
sue organizzazioni, i suoi 
eletti, le amministrazioni co 
munali e provinciali, aftian-
car.o la lottu degli immigra 
ti con un appoggio totale. 
II progetto di « Statuto dc 
mocratico e sociale dei la
voratori immigrati» presen 
tato all'a-ssemblea Naziona
le si inquadra in questa a 
zione del PCF. 

«c E ' questa una iniziativa 
— ha detto Marchais — che 
pone in termini chian l 
princlpl dl legalith dei di
ritti e delle conquiste so 
ciali per i lavoratori fran 
cesi e immigrati in tutti i 
settori. Questo Statuto, pro 
fondamente umano e demo 
cratico, permettera che i la 
voratori immigrati non sia
no tenuti ai margini delhi 
societa. RafTorzera la coe 
sione di lotta fra tutti i la
voratori per i loro interess: 
comuni, mentre il padrona 
to e il governo tentano di 
dividerli per aumentare n 
profitto monopolistico ». 

«Ma se vogliamo che la 
discussione in Parlamento 
su questo progetto avven 
ga — ha proseguito Mar
chais — bisogna che la pres 
sione dei lavoratori fran 
cesi e immigrati si intensifi 
chi. Gia migliaia di petizio-
ni sono state firmate dai la
voratori, e dei voti in ap-
pogEio al progetto sono sta
ti espressi da numerosi con 
sigli comunali interessati ai 
problemi dell'immigrazione. 
Projeguendo ed intensifl 
rando questo lavoro. noi 
po.ssiamo imporre all'As-

i semblea Nazionale che si 
tenpa conto del nostro pro
getto di legge. Tanto piu 
rhe es<o potrebbe e dovreb
be beneficiare d*1! sostegn" 
di tutti gli eletti della sini
stra ». 

Alia fine del discorso del 
compagno Georges Mar
chais, venti immigrati. pre
sent i alia riunione. hanno 
chiesto 1'adesione al PCF. 

(P d) 
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Gli espatri 
transoceanic! 

Nel mese di luglio 1967 
sono partiti dal porto di 
Messina £27 emigrant 1 ita 
liam di cui 74 diretti in Ca
nada, 37 negli Stati Uniti, 
416 in Australia. Nello stesso 
mese sono partiti dal porto 
di Brindisi 38 emigrant] ita
liani di cui 36 per il Sud 
Africa e 2 per altri Paesi 
aXncani. 

Nel mese di agosto sono 
partiti dal porto di Napo-
li 2.697 emigranti italiani. 
di cui 641 diretti negli Stati 
Uniti, 415 in Canada, 502 in 
Australia, 614 in Venezue
la, 335 in Argentina, 131 in 
Brasile, 25 In Uruguay e 16 
in altri Paesi latino-ameri-
canl. Nello stesso mese sono 
partiti da) porto di Genova 
901 emigranti italiani. di cui 
55 diretti in Canada. 112 ne 
gli Stati Uniti. 185 in Austin 
lis. 107 in Brasile, 319 in Ar
gentina, 69 in Venezuela, 19 
in Uruguay e 35 in altri Pae
si latino-amerirani. 
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