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Nel corso di una incontenibile manifestazione di pace 

Emozionante accoglienza 
di Firenze ai vietnamiti 

Centinaia di lavoratori e di giovani alia stazione - L'incontro con La Pira, Agnoletti e Gio-
vannoni - La grande assemblea alia Camera del lavoro - Esaltata la solidarieta internazionale 

Un sacerdote cattolico 

alia Marcia 

«l veri 
cristiani sono 

con noi» 
Una festa I'ingresso a 
San Giovanni Valdarno 

Dal noitro inviato 
S. GIOVANNI VALDARNO. 16. 

A fianco del Pratomagno, la 
Marcia della pace & entrata 
oggi nella provlncia di Arez-
zo quando ha varcato il con
fine del comnne di Figline. 
Qualcuno ha voluto fare i con-
ti: da Milano. la Marcia ha 
percorso ormai 450 chilometri 
per le tortuose statali e pro-
vinciali — Vltalia $ lunga, se 
non si passa per VAutostrada 
— sempre accolta ovunque. 
come oggi a Monlevarchi, con 
entusiasmo e commozione, in-
grossata da nuove adesioni di 
giovani che, a gruppi o an-
che isolatl, la raggiungono e 
si uniscono alle prime schiere. 

L'ingresso in S. Giovanni 
Valdarno, a mezzogiorno, e" 
una festa. Al bivio del Por-
celllno eccoci venire incontro 
il sindaco Leonetto Melani. i 
componenti delta Giunta co-
munale. il presidente della 
Provincia di Arezzo, Mario 
Bellucci, i rappresentanti del 

. Comitato per la pace, operai, 
donne e studenti. Ma £ solo 
I'inizio. Dove, la strada si fa 
piu stretta, chiusa dagli alti 
muri degli stabilimenti del-

* I'ltalsider (e ogn\ spiraglio, 
ogni feritoia sono colmi di visi 
e tute di operai che battono 
le mani e salutano), si accoda 
una lunga teoria di lavoratori 
con biciclette e motorini con 
cartelli ancora freschi di ver-

- nice: c Via gli americani dal 
Vietnam », « Fuori VItalia dal-
la NATO*, 

In Piazza Cavour, davanti 
el Municipio, la folia che ap-
plaude ai marciatori & fitta. 
Occupa lo spazio del loggiato 
del Comune, blocca U traffi-
co su Corso Italia; or a ci so
no anche gli studenti usciti 
dalle scuole. le donne che dal 
villaggio ttalsider hanno ac-
compagnato fin qui i marcia
tori, altri operai e lavoratori 
usciti dalle fabbriche. La ban-
da attacca < Fischia il ven-
to* e continua con le can-
zoni della Resistenza fino a 
quando non prendono la pa-
Tola il sindaco. Andrea Gag-

. gero. don Barbieri sopranno-
minato. ormai. c il gesuita 
marciatore >. c Non date ret-
ta — egli dice — a quel car-
dinale americano che benedi-
ce i soldati che partono per il 

^ Vietnam. Non si pud benedire 
chi porta la guerra ai paesi 
che lottano per la liberta. Dio 
& con i popoli dell'America la
tino, con i popoli dell'Asia. 
con quelli dell'Africa che an
cora combattono conlro i re-
gimi coloniali, conlro la pre-
potenza dei colonnelli. Perdu} 
esistono anche le lotte giuste. 
le guerre giuste, contro chi 
opprime e massacra^. Don 
Barbieri parla chiaro anche 
per che, qui a San Giovanni, 
c'i stato chi. all'ultimo mo-
mento, subendo forse pressio- • 
ni est erne, ha ritirato quella 
adesione al Comitato per la 
pace che in un primo momen-
to aveva dato con grande en
tusiasmo. Don Barbieri riba-
disce ancora una volta. qui, 
che la Marcia i espressione 
unita di una volonta che deve 
accomunare giovani e uomini 
di ogni partito, di ogni ideo-
logia politico e religiosa. E 
la grande folia corsa a sa-
lutarci. ha stamane smentito 
quella titirata frettolosa e ma-
lamente giustificata dei se-
gretari di zona della DC e del 
PSU propria mentre da Arez
zo. invece, giungono alia Mar
cia mviti da molte parti e da 
organizzazioni anche religiose. 

Nel pomeriggio, la Marcia 
i stata accolta dai vetrai e 
dalle maestranze della Indu-
stria Vetraria valdarnese, una 
fabbrica fondata e gestita da
gli operai stessi che ne sono 
sod azionisti * E' figlia di 
una lotta, questa fabbrica — 
ha spieoato il capoforno che 
qui tutti conoscono col so-
prannome di " biri" — per-
chi nel '52 I'hanno fondata un 
gruppo di operai che furono 
Ucenziati, dopo una lotta, dai 
padroni delle Industrie che 
prima facevano il bello e il 
brutto tempo Adesso stiamo 
per aprtre un altro stabilimen-
to oltre Arno. piu grande e 
piii bello di questo >. 

La Marcia continua a por-
tare i mot slogans, le sue di 
scussioni. le sue idee, attra 
verso Vltalia; ma. in molti 
easi, sono i marciatori che 
tacciono, stanno a sentire e 
impQrano. 

Elisabetta Bonucci 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 16. 

Col suo grande cuore demo-
cratico ed antifascist*, con la 
sua profonda volonta di pace, 
Firenze ha accolto oggi i rap
presentanti del glorioso popolo 
vietnamita. Non si e ancora 
spenta 1'eco della testimo-
nianza di due giorni orsono 
quando migliaia di florentini 
si sono stretti attorno alia 
Marcia per la pace e la liberta 
del Vietnam che. con lo stesso 
impeto incontenibile. centinaia 
di lavoratori, di giovani. di 
ragazze. di studenti, si sono 
riversati spontaneamente alia 
stazione di Santa Maria No
vella per salutare la delega-
zione di dirigenti dei sindacati 
della RDV ospiti nella nostra 
citta. 

Ad accogliere la delegazione 
— che era accompagnata dal-
1'on. Claudio Cianca, dal re-
sponsabile dell'Ufflcio interna
zionale confederale. Scalia — 
erano il senatore Renato Bi-
tossi presidente della FSM. il 
segretario della Camera del 
lavoro di Firenze Gianfranco 
Bartolini, i membri della Se-
greteria Guida. Rastrelli e 
Rocchi, i segrctari regionali 
della CGIL, Oliviero Cardinal! 
e Conte, il segretario regio
n a l del PCI Walter Malvezzi, 
il segretario della Federazione 
florentina. Roberto Marmugi. 

L'intensa giornata florentina 
della delegazione vietnamita 
durante la quale gli ospiti si 
sono incontrati con il profes
sor Giorgio La Pira. col dottor 
Enzo Enriquez Agnoletti e con 
Gianni Giovannoni. membri 
del Comitato florentino per la 
pace nel Vietnam — e iniziata 
alle 11,50, quando, puntuale, 
il treno si e fermato sotto la 
pensilina. Dopo brevi attimi di 
ansiosa attesa. i tre dirigenti 
sindacali vietnamiti sono ap-
parsi agli sportell! agitando 
le man! in segno dl saluto. E' 
stato un momento emozionan
te. Dalla folia e salito un in
contenibile • applauso mentre 
una Intense commozione si 
dipingeva sui volti di gran 
parte dei present!. 

Accompagnata dal grido 
possente di cHo Ci Mint la 
delegazione ha raggiunto lo 
atrio della stazione mentre gli 
applausi si estendevano ai cit-
tadini di passaggio, ai ferro-
vieri. Alle 18 — dopo un in
contro con la segreteria della 
Camera del Lavoro — la de
legazione ha partecipato ad 
una grande assemblea sinda-
cale svoltasi nella sala della 
Camera confederale del lavoro 
il cui ingresso era sovrastato 
da un'enorme bandiera della 
RDV. 

L'ingresso dei sindacalisti 
vietnamiti e stato salutato dal
le note del loro inno nazio-
nale mentre centinaia di di
rigenti e di attivisti sindacali 
ed una delegazione della Ca
mera del lavoro di Livorno si 
sono alzati in piedi salutando 
i rappresentanti del Vietnam 
con un applauso interminabile. 

Dopo un semplice scambio 
di doni ha preso la parola il 
segretario della CCdL Barto
lini che ha sottolineato U va-
Iore di questo incontro dal 
quale — egli ha detto — la 
nostra lotta per la pace uscira 
certamente rafforzata. Bar
tolini ha ricordato con quanta 
energia e con quanto impegno 
e partecipazione popolare Fi
renze si sia sempre battuta 
per la pace nel Vietnam. 

Ha risposto a Bartolini il 
vice presidente della Confe-
derazione sindacale della 
RDV. Cong Hoa. che ha in-
nanzitutto ringraziato i lavo
ratori florentini per il frater-
no calore della loro accoglien
za quale dimostrazione di 
quanto siano vivi. nel popolo 
italiano. i sentimenti dell'in-
ternazionalismo proletario. 

Se noi — ha aggiunto — 
siamo sulla prima linea della 
grande battaglia contro l'ag-
gressione. contro rimperiali-
smo. questa battaglia la com
battono perd tutti i popoli in-
sieme. In questa battaglia. 
che riguarda tutti gli uomini, 
al di la dei confini nazionali 
ed ideologid. i lavoratori ita-
liani hanno dato e danno ma-
gnifiche prove di loro stessi. 
Noi vi ringraziamo. fl popolo 
vietnamita vi ringrazia per 
la vostra solidarieta. Questa 
solidarieta — ha concluso 
Cong Hoa — e una delle ra-
gioni fondamentali che d 
danno la certezza della nostra 
vittoria. 

In serata. la delegazione 
ha visitato la Casa del popolo 
del none di Gavinana dove. 
ancora una volta. si sono rin 
novate, da parte delle centi
naia di lavoratori present!. 
le manifestation! di solida
rieta e di affetto. 

Domani. la delegazione sa
ra ricevuta alle 10.30 in Pa 
lazzo Vecchio. e alle 12 dal 
presidente dell' Amministra-
zione provindale. 

Renzo Casstgoli 

Nella foto: I delegatl vietnamiti accolti alia stazione di S. Maria Novella dat compagnl Gianfranco Bartolini, segretario della 
Camera del Lavoro dl Firenze e Gianfranco Rastrelli, della segreteria della CCdL. 

Si consolida lo schieramento dei democratic! dissidenti 

Robert Kennedy si schierera 
ufficialmente contro Johnson? 
I I senatore appoggerebbe il « candidafo di pace » Mc Carthy, o si presen-

terebbe egli stesso - Nuove promesse della Casa Bianco a Westmoreland 

WASHINGTON, 16 
H senatore Robert Ken

nedy potrebbe modificare il 
suo atteggiamento di for
mate appoggio al presidente 
Johnson, in relazione con le 
elezioni presidenziali dell'an 
no prossimo. per schierarsi 
con il senatore Eugene 
McCarthy, probabile < candi-
dato di pace» dei democra
tic! dissidenti, o per conten
dere egli stesso la nomina
tion al presidente attuale. Lo 
ha lasciato intendere egli 
stesso ai giomalisti. nel corso 

di un'intervista televisiva, di-
chiarando: « Forse avro qual-
cosa di nuovo da dire se il 
senatore McCarthy annuncera 
la sua candidature >. Ken
nedy ha detto anche di rite-
nere che McCarthy c otterra 
appoggi in California, nel 
New England, nel Middle 
West e in altre parti del 
paese >. 

Come e noto. fl senatore 
McCarthy, che e un fermo 
oppositore dell'intervento nel 
Vietnam, ha dichiarato di 
volersi presentare contro 

Allarme tra gli economist! americani 

Aumentano in USA 
le preoccupazioni 
per I'inf lazione 

NEW YORK. 16. 
Gli osservatori deUeconomia 

americana parlano sempre piu 
apertamente di crescenti pres-
sioni inflazionistiche. E ci6 mal-
grado un sistema monetario 
internazionale che finora ha 
« esportato > 1'inflazione ameri
cana negli altri paesi capita-
Iislicj. I piu recenti fenomeni 
che rendono piO pessimisti gli 
economist! circa il verificarsi 
di una sempre piti accentuata 
inflazione sono costhuiti dall'au-
mento dei prezzi dei prodotti 
siderurgici e del rame, due pro
dotti base deli'industria che la-
vora per ramministrazione mi-
Utare e che dalle armi ricava 
enormt profitti. 

La U. S. Steel, massima agen
da siderurgica americana e la 
pio grande del mondo. ha an-
nunciato un aumento medio di 
poco inferiore al 3% dei vari 
semilavorati destinati all'indu-
stria ferroviaria. Contempora-
neamente i maggiori produtto-
ri di rame degli USA hanno 
aimuntiato un aumento del 4% 
di tutti i loro prodotti a par-
Ure da domani stesso. L'indu-
stria del rame era stata finora 
paralizzata da uno sdopero che 
ebbe initio U IS giugno scorso. 

Nel suo complesso la produ-
tione industriale americana ac-

' cusa una flessiooe di un pwto 

e mezzo fn settembre e in ot-
tobre: e stata la prima volta. 
dopo il primo bimestre di que-
st'aimo. che la produzione in
dustriale degli USA diminirisce 
per due mesi consecutivi. Ci6 
viene attribuito all'incidenza dei 
conflitti di lavoro. Si ritiene 
che altri scioperi possano in-
fluire ancora abbassando I'indi-
ce della produzione industriale. 

Uno dei maggiori conflitti in 
vista riguarda ancora una vol
ta il settore automobilistico. Nei 
precedenti negoziati il sindacato 
dtretto da Walter Reuter non 
riusci ad ottenere dalla General 
Motors — la piu grande indu-
stria automobilistica e la piu 
grande azienda dell'intero set-
tore capitalistic© mondiale — le 
stesse condizjoni cooquistate in 
altre aziende come la Ford e 
la Chrysler. Ora il sindacato 
deU'automobile punta ad avere 
parita di condizjoni. E" proba
bile un inizio di trattative nel
la prossima settimana ma mol-
to marcato e U pessimismo rir-
ca la possibilita di anivare ad 
un accordo senza il ricorso ad 
uno sdopero dei 450000 dipen-
denrj deDa General Motors. E* 
da rilevare che questo colosso 
Industriale ha annundato per 
0 terzo Ulmestre di quest* anno 
un aumento del profitto lordo 
nella eccezionaJe misura del 
45%. 

Johnson per impedire che il 
partito democratico leghi le 
sue sorti al principale re-
sponsabfle dell'avventura. < Se 
Kennedy appoggia Johnson — 
egli ha detto — si creera un 
vuoto, per cui gli elettori non 
avranno modo di esprimere di-
rettamente la loro opposizione 
alia guerra nel Vietnam >. 

Alia Casa Bianca prose-
guono frattanto le consulta-
zioni con i roassimi dirigenti 
americani di Saigon: il co-
mandante supremo, generale 
Westmoreland, l'ambasciatore 
Bunker e il responsabile del
la « pacificazione », Robert 
Komer. Ieri. Westmoreland 
ha ri vela to che Johnson gli 
ha promesso di spedire nel 
Vietnam <il piu rapidamente 
possibfle> altri contingenti di 
truppe: non e chiaro se si 
tratti di quelli gia concordats 
che dovTebbero portare a 
525.000 uomini gli efTettivi 
americani entro giugno. op-
pure di altri. II generale ha 
anche rilanciato la tesi secon-
do la quale gli Stati Uniti 
starebbero compiendo nel 
Vietnam < progressi sostan-
ziali» sul terreno militare; 
tesi il cui fondamento e posto 
ampiamente in questione. ma 
la cui adozione ufflciale rap 
presenta per i militari la piu 
solida garanzia che nulla di 
serio sara tentato sul terreno 
dei negoziati. 

In effetti. a quanto riferi-
scono fonti bene informate. 
Johnson avrebbe assicurato a 
Westmoreland che un'even-
tuale sospensione dei bom-
bardamenti sulla RDV non 
andra oltre le 24 ore per Na-
tale e Capodanno e le 48 ore 
per fl let (il capodanno lu-
nare vietnamita, che cade in 
febbraio) e che il gesto sara 
privo di qualsiasi signiflcato 
politico. La Casa Bianca ha 
anche smentito che Johnson 
abbia in mente di sostituire il 
generale. 

Per quanto riguarda i col-
Ioqui tra Johnson e Rusk da 
una parte. U premier giappo-
nese, Sato, daU'altra, essi si 
sono condusi con il seguente 
bflaocio: 1) gli Stati Uniti 
hanno promesso a Sato di re-
stituire al Giappone rammini
strazione delle isole Bonin e 

di associare i giapponesi al-
l'amministrazione di Okinawa, 
conscrvando le loro basi mili
tari nelle prime e nella se-
conda; 2) La restituzione di 
Okinawa sara subordinata al-
1'atteggiamento che il Giap
pone terra sul Vietnam; 3) Sa
to ha gia pagato un primo 
tributo su questo terreno, elo-
giando pubblicamente la < vo
lonta di pace > degli Stati 
Uniti e sollecitando una < di-
chiarazione costruttiva > da 
parte di Hanoi. 
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igrazione 
La ccstrategia 
comune » della 

DC per conqui-
stare i voti 

degli emigrati 
Al recente convegno uaiio-

nale degli c incaricati regio
nali e pro\inciali dell'eiuigra-
rione 11 s\ollosi a Itouia, pres
to la Direziune della DC, e 
itata cotlolineala * la necessi
ty che il partito propouga alle 
altre organizzazioni catloliche 
e collaterals che operano ntl 
settore dell'emigrazione una 
strategia comune </«' criteri di 
intenento e di nwdatita Hi 
presenza ». 

K* questa una (lecisione che 
si presta ad alrune cunsiilcra-
zioni e rilie»i circa I'uulono-
ruia e la funzione delle orga-
niuazioni catloliche e « colla
teral! » preaeuti ncll'cmigrozio-
ne italiuna, specialiuente nei 
Paesi eurupei. Quali sono in-
fatli queste organizzazioni? IA 
dice / / Popolo nel comunicato 
conclusivo sui lavori del con-
• e g n o f s o u o l'U.C.E.I. (Uffi-
cio cuntrale emigrazione italia-
na dei Missiunari degli emi
grant i e dei Cumitati diocesa-
ni ) , la CISL, le ACLI e altri 
non precisati • organismi nv 

A quali esigenze dovreblie-
ro corrispoudere la u strate
gia comune » deci«a dalla Di
reziune della DC? E" sempre 
/ / Popolo a precisare che l'a-
zione da s\olgere neU'emigra-
zione a deie spguire le seguen-
ti direttrici: a) una verifica 
seria delle conseguenze nega
tive sul com portamento politi
co degli emigrati; b) appurare 
la consistenza del proselitismo 
ideologico svolto dai coniuni-
sti; c) recepire sul caiupo il 
quadra delle esigenze insoddt-
sfatte e dei motivi di protesta; 
d) attuare un caordinamento 
della presenza cattolica tra gli 
emigrati ». IVaturaltnente // 
Popolo non dice pero che o-
iiiettho fondatiieiitale della 
« strategia comune » delle or
ganizzazioni catloliche e « col
lateral! » che operano nelfe-
migrazione snra quello, e ov-
vio, di conquistare %oti per la 
DC in occasione delle prossi-
be elezioni polittche. 

Ora, da parte dei dirigenti 
della CISL si sostiene con for-
za l'esigenza deH'autonomia del 
sindacato dai partiti, e si criti-
ca la CCIL perche non sareb-
be ancora sufficientemente au-
tonoma rispetto ai partiti. An
che le ACLI rivendicano una 
loro precisa funziooe e una 
netta autonomia nei confront! 
della DC, sia nel momento del* 
la elaborazione chn in quello 
dell'nzione. Ebbene, 1 dirigen
ti della CISL e delle ACLI 
non hanno niente da dire, nes* 
suna obiezione da sollevare di 
fronte alia • strategia comu
ne > proposta loro dalla DC nel 
campo dell'emigrazione? E co
me cnnciliano, i dirigenti del
le ACLI, le posizioni — per 
molti a°petti avanzate — sui 
problemi dell'emigrazione ap-
parse nella mozionc concIusiTa 
della Conferenza aclista di 
RniTelles del *66, con l'attun-
le « strategia comune » con la 
DC? IVon e evidente che que
sta s strategia comune > non 
e altro che la strumentalizza-
zione subalterns ed elettorale 
di tutte le organizzazioni e or-
ganismi cattolici che operano 
nell'emigrazione da parte del-
rattuale direzione della DC? 

II discorso Tale, evidente-
mente. anche per i Missionari 
e le Mission! catloliche pre-
senti nei Paesi d'imrnigrazio-
ne, specialmente in riferimen-
to ai nuovi orientamenti emer-
si dal Concilio. • La Chiesa 
non conduce la politico • non 
entra in competizioni tempo-
rati con nessuno» ha serif. 
to Caelano Bonicelli sul nu-
bero 2-3, febbraio-roarzo 1967, 
del Bollettino dell'UCEI, in 
una nota di commento sulla 
Conferenza nazionale sull'emi-
grazione promossa dal PCI nel 
gennaio scorso. Ma con l'a-
dozione della • strategia co
mune » i Missionari degli e-
migrati saranno orientati sel
la loro azione e dipenderanno 
dalla Chiesa o dalla Direzione 
della DC? Un chiarimento sa-
rebbe quanto mai opportuno. 
Non tanto per noi, quanto per 
le mas«e dei lavoratori emi
grati e le loro famiglie, che 
dorrebbero essere post! in gra-
60 di sapere e valutare esaita-
mente quali fini si propongo 
no la CISL. le ACLI c le Mis
sion! catloliche rhe operano 
nel campo dell'emigrazio-

~ . (•• /•) 

GERMANIA 

Cala la richiesta di 

lavoratori stranieri 
La rivista tedesca Der 

Arbeitgeber ha pubblicato 
recentemente un articolo 
sulla situaziono del lavora
tori stranieri nella Repub-
bllca Federale Tedesca in 
rapporto alia recesslone eco-
nomica e alia disoccupa* 
rione. 

Secondo tale rivista, nel 
giugno del '66 i lavoratori 
stranieri oltrepassavano 11 
mllione e 311 mlla unita. 
La dimlnuzione dl questl 
effettivi si fece sentire da
gli inizi del settembre del. 
to stesso anno, e a Natale 
un numero assai elevato di 
stranieri abbandonb deflnl-
tivamente la Germania: in 
modo particolare gli stagio-
nali — 11 cui contratto era 
giunto a termine — non fe-
cero rltorno perche non si 
trovo piii lavoro. Da quel 
momento 11 numero di stra
nieri diminul costantemen-
te: da un mllione e trecen-
tomila lavoratori stranieri 
del settembre 1966 si e pas-
sati a un milione 68 mlla 
a fine gennalo '67. Inoltre, 
sebbene la quota massima 
di disoccupazione dimlnuls-
se regolarmente nei mesi 
successivi, per stabilizzarsl 
a 377 mila persone nel giu
gno '67, si continub a re-
gistrare un calo della rlchie-
Eta di lavoratori stranieri. 
A fine giugno '67 erano un 
milione ventitremila, dl cui 
728 mila uomini e 295 ml
la donne. Considerando la 
percentuale degli impleghl 
global!, essl rappresentano 
oggi 11 4,8°/o, contro 11 6.1% 
dell'anno scorso. 

Le ragioni per cui que
sto numero non e sceso a] 
di sotto del mllione, sebbe
ne la disoccupazione persi
sts, non si possono comun-
que ricercare nelia conclu-
sione di contratti di lavoro 
a lunga durata, perche in 
quest! ultimi mesi pochl e-
rano gli stranieri che pote-

vano ottenere un contratto 
della durata dl aJmeno un 
anno. Piuttosto, le ragtonl 
sono che, da una parte i la 
voratori stranieri senarot) 
dalle famiglie, vivendo in 
baracche, non hanno nessun 
legame e si possono facil-
menta trasferire da una re
gions all'altra in caso dl dl-
soccupaxlone; e soprattutto, 
nella maggloranza del casi, 
come d'altronde In Svizze-
ra, gli stranieri compiono 
lavori che 1 loro colleghl 
Indigent rifiutano dl fare, 
anche In caso di recesslone 
economlca e di disoccupa
zione. 

Queste sono le ragioni che 
splegano perche il recluta-
mento del lavoratori stra 
nleri non si 6 completamen-
te fermato. Cosl, nel corso 
del primo trlmestre '67 72 
mila e 400 nuovi permessi 
di lavoro sono stati conces-
si a lavoratori stranieri. Bi 
Bogna notare pero che per 
lo stesso periodo del 1966 
il numero era piii elevato. 
Questl nuovi permessl ri-
guardano In maggloranza 
lavoratori quallficatl, e so
prattutto donne, che cost! 
tuiscono una rlserva a bas
so prezzo polche durante 
questo stesso primo seme-
stre del '67, 155 mlla stra-
nleri hanno lasciato la Ger
mania, mentre per lo stes
so periodo dell'anno prece 
denle erano soltanto sessan-
tamlla. 

Malgrado la priorlta con-
cessa ai cittadlni dei Paesi 
del Mercato Comune, sol 
tanto 34.800 lavoratori stra 
nierl — ossla 11 48,1% degli 
stranieri che hanno otte-
nuto un permesso di lavorc 
durante 11 primo semestre 
del '67 — provenlvano dal 
Mercato Comune, soprattut 
to dall'Italla; mentre 103 
mila e 200, ossla U 45.8%, 
provenlvano da altre reglo-
nl d'Europa e fuorl EMropa. 

Per quanto riguarda gli 
Italian!, essl rimangono sem
pre il piu forte contlngen-
te straniero, sebbene siano 
scesl in un anno da 399 mi
la a 274 mila. (m. /.). 

BELGIO 

Pagano le tasse ma 

non vengono consultati 
Se e cosa d'importanza 

fondamentale assicurare la 
partecipazione degli emigra
ti alle consultazioni eletto-
rall nel loro Paese natale 
per salvaguardare U loro di-
ritti di cittadinl, man mo
no che essi si installano du-
revolmente nei Paesi d'im-
migrazione si pongono de
gli altri problemi, se si vuo-
le permettere loro che par-
tecipino democraticamente 
alia vita sociale. 

A questo proposito — t'ab-
blamo gia sottolineato — la 
partecipazione alia vita e 
all'azione sindacale e cosa 
fondamentale. Essa permet-
te di porre e di risolvere 
molti problemi sociali, so
prattutto se si bada al pe
so sempre crescente, al ruo-
lo sempre piii important* 
del sindacato nella societa, 

Quest'azione dlventa d'al
tronde piii efficace poiche 
le organizzazioni sindacali 
dei Paesi di provenlema e 
di quelli di immtgraztone 
stringono maggiormente I 
loro legaml ed affrontano 
i problemi dei lavoratori im, 
migratl e delle loro fami
glie. Ma I'azione sindacale 
non potrebbe essere suf/l-
ciente a risolvere tutti I pro
blemi. 

Prendiamo per esempto la 
questione degli alloggi t 
quella dell'lstruzione dei ra-
gazzi degli immigratt e del
ta loro formazione profes-
sionale. In Belgio queste 
questioni vengono spesso 
trattate dalle autorita co-
munali, talvolta anche da 
quelle provinciali e della 
Stato. Si tenga conto che 
in numerosi Comunl tndu-
striali un terzo, e spesso 
ancor ptii, della popolazio-
ne, e di nazionalitii stra
niero. 

Queste persone pagano le 
tasse in misura eguale dei 
belgi, sono assoggettate alle 
leggi e al regolamentl comu-
nall, ma mat vengono con
sulate. Non e sufficient* ri-
spondere che I'immlgrato 

pud farsi naturalizzare. Nu
merosi lavoratori stranieri 
infatti non destderano dt 
camblare nazionalita e inol-
tre spesso non presentano 
tutti i requisiti necessarl. 
Senza dubbio sarebbe poco 
realistico proporre imme-
diatamente la partecipazio
ne degli stranieri alle ele
zioni comunali, quantunque 
in alcuni Cantonl svizzeri 
sembri che rid sia stato rea-
lizzato. 

Un'altra idea, che e nata 
tn Belgio, sembra presenta 
re un incontestabile inte 
resse: quella della creazio-
ne di organismi consultivi 
a livello comunale. compo. 
sti di stranieri che rappre 
sentino te differenti comu-
nitd nazionali immigrate 
Come scegliere questt rap 
presentanti? Come dosare 
la rappresentanza delle dif
ferenti comunitd? I proble
mi sono numerosi, ma alcu-
ne amministrazioni comuna
li della regione di Liegi It 
hanno affrontati con auda-
da e coraggto. 

Poiche esistono numerose 
associazlonl dl immigrati, 
sembra posslbile risolvere 
U problema della rappre 
sentanza al di fuori di una 
cooptazione, doe di una 
scetta arbitraria da parte 
delle autorita municipah 
Esistono per esempio gia da 
qualche tempo, in numerry 
si comunl, dei Consign co 
munall della gioventu, a ca. 
rattere consulttvo. Essi ra-
dunano i rappresentanti di 
diversi movimenti giovanili 
A noi sembra che blsogna 
orientarsi tn una direzione 
simile e sostenere delle tnt 
ziative di questo tlpo anchf 
per gli immigrati. 

Le dichiarazionl paterm* 
llstiche sono ormat cosa su 
perata. L' immlgrato non 
pub piii vivere ai margin! 
della sodetH. E' tempo d' 
organlzzare la sua partect 
pazione attiva alia vita dei 
la locallta in cui lavoro, 

J. MOIN3 

Ci scrivono da 
Lussemburgo 

Necessario uno Statuto 
sociale degli emigrati 
Cora Unita, 

noi emigrati quando abbiamo qualcosa 
da denundare d rivolgiamo sempre a te, 
D accordo con un gruppo di lavoratori tta-
liani tl scriviamo questa volta per denun
dare if modo antidemocratico col quale 
si procede alia elaborazione del Regola-
mento deflnitlvo delta libera drcolazione 
dei lavoratori nei Paesi della CEE, senza 
tnterpenare gli emigrati interessati. Per tl 
carbone o I'acciaio, per i cereali o la came 
bovina i grandi produttori hanno voce in 
capitolo, ma per il lavoro umano deddono 
wloro*. i nostri governanti. Ma questo at
teggiamento si attlra la critlca sferzante 
dello stesso rappresentante lussemburghe-
te Om-Lulling, che cosl st espresse recente
mente: c Soprattutto, noi non possiamo pa-

gard it lusso dt costruire un'Europa che 
manca di dlmensioni umane». 

Questa espressione va meditata da parte 
del nostro popolo abbandonato alia merce 
delle forze sfruttatrid europee. In quanto 
a noi emigrati, non e da oggi che siamo 
coscienti dello sfruttamento cui siamo og-
getto e dell'abbandono alia cupidigia altrui 
cui siamo lasciatl dalla politico emigrato-
ria del nostri governi, 

Noi emigrati del Lussemburgo non sia
mo contrari alia libera drcolazione dei la
voratori, tutt'altro, ma esigiamo che questa 
sia protetta da uno Statuto democratico e 
sociale degU emigrati, non tmporta a quale 
Paese essi appartengono; uno Statuto so
ciale che sandsca le medestme condiziont, 
dirittl e doveri dei lavoratori indigent, e 
al medesimo tempo che garantlsca i me-
deslmi dirittl e fadlitazloni che godono co-
loro che fortunatamente possono vivere in 
Patria: ma per realizzare questo Statuto 
sociale, non si pub fare a meno di fere par-
tedpare alia contrattazione anche i rappre
sentanti dell'emigrazione tnsieme con le due 
centrali sindacali della C.O.T. e C.GJJJ. 

LUIGI PERUZZI 
(Ifondercange •Lussemburgo) 


