
PAG. 4 / economia e lavoro 
Forte sviluppo delle lotte operaie per salari e occupazione 

Oltre 5 mila metalmeccanici 
in corteo al centra di Milano 

I ' U n i t d / mercoledi 20 dicembre 1967 

CGE e Breda elettromec-

canica bloccate dallo 

sciopero • Comizio uni-
tario FIOMFIM-UILM 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 

Gli elettromcccanici in cor
teo oggi per le strode di 
Milano. 5.000 in sciopero del 
gruppo General Electric 
(FIAR. CGE di via Nergogno 
ne. CGE di Canegrate). 000 
della " Breda elettromeecani-
ca. Manifestazione in corso 
Buenos Aires e in Foro Bona
parte. Cosi la citM e stata in-
vestita dai problemi dei lavo-
ratnri di questi • important! 
complessi elettromcccanici. 

Membri di Commissione in
terna sono stati licenziati o 
Rospesi alia Breda, nzienda a 
partecipazione statale: licen-
7iamenli. riduzioni d'orario, 
sospensioni si sono avuti nelle 
due CGE; un drastico taglio 
n 24 e 3fi ore settimanali del-
1'orario e statn imposto a 2 000 
lavoratori della FIAR: innl-
tre la direzinne del gruppo 
General Elcttric — a capitate 
nmericano ~ si rifiuta di in-
contrare i rappresentanti dei 
sindacali per una riconsidera-
7.ione globale della situaziono 
nelle sue fabbriche (che si 
presenta assai grave anche 
nello stabilimcnto di Novara. 
minaeciato di chiusura e che 
solo la lunga lotta delle mae-
stranze e dei tecnici ha finora 
salvato). 

In questi ultimi mesi la Ge
neral Electric (e con il grup
po nmericano altre aziende e 
capitate straniero: Vanzetti-
Crucible. Siri Chamon. Sie
mens privata) si 6 particolar-
mente distinta in una politica 
di attacco all'occiipazione. ai 
diritti sindacali dei lavorato
ri, alle loro richieste (sono sul 
tappeto tra 1'altro una serie 
di rivendicazioni riguardanti 
cottimi e le qualifiche) all'a-
zlone dei sindacati. Per que
sto. oggi i lavoratori e le la-
voratrici delle tre fabbriche 
GE di Milano. guidati da 
FIOM. FIM e UILM. hanno a 
lungo manifestato sotto le fi-
nestre della sede della dire
zione. . 

II corteo. aperto dalle lavo-
ratrici della FIAR e punteg-
giato di cartelli (« provate vol 
n lavornre 25 ore alia settima-
na ». « Siamo stufi di suhire le 
conseguenze degli sbagli dei 
pidroni >. « DirA qualcosa la 
TV dei nostri problemi? >) e 
sfilnto dal Castello sforzesco 
fin sotto il moderno e slnn-
ciato palazzo della direzione, 
mentre nceli ufflci e nelle 
strode giungeva l'assordante 
mmbo dei fisrhietti e degli 
slogans lanciatt in coro dncli 
operai. Dopo che Perotta. del 
la segreteria della FIOM pro 
vinciale. ha ricordato a nome 
dei tre sindacati le racioni del
la lotta. le Commission! inter
ne si sono incontrate con una 
rappresentnnza della direzin 
nee. Le CT hanno conferma-
to la volonta delle maestranze 
di proseguire la lotta perchd 
siano discusse con i sindacati 
le rivendicazioni poste dai la
voratori. 

Ancora in corteo. I lavora
tori. attraversato piazzale Ca-
dorna. hanno percorso Fnro 
Bonaparte ritornando per 
largo Cairoli .il Castello. dove 
la manifestazione si c sciolta. 
Tntanto il corteo delb Breda. 
p.irtito da Sesto S. Giovanni. 
entrava nel ctiore di Milano. 
giungendo fino al palazzo del
la prefettura Qui una delega 
rione che chiedeva il ritiro dei 
prowedimenti presi. e stata 
rlcevuta. 

Silvestro Prota 

Porigi: assembled 

dei lavoratori 
stranieri in 

Francia promossa 
dal PC francese 

UN MESSAGGIO DEL CO-
iMITATO CENTRALE DEL PCI 

PAR1GI, 19. 
Si e svolta oggi al salooe della 

Mutuality a Pangi. una granJe 
a&semblea dei lavoraton stra-
ruen in Francia. alia quaie sono 
imervenute folte rappresentanze 
di immigrati italiaiu. spagno;.. 
portoghesi. Nel corso del)'assem 
Wea hanno preso la parola u 
aegretario generate del PCF 
Waldek Rochet e U compagno 
George Marchais, membro del-
rUfficio politico del PCF. 

Dal Comrtato centrale del PCI 
• gjunto al CC del Partito co 
munista francese il seguente te-
ir gramma: «Inviamo i nostn 
ptu cordiali e fratemi saluti 
alia grande manifestazione dei 
lavoraton italiani e di altre na 
z.onahta immigrati in Francia, 
promossa con fervido spinto n-
temazvonalista dal Partito co
rn jn:sta francese per rafforzare 
l'unita della class* operaia. per 
migborare il tenore di tnta dsue 
masse popolari, per far avan-
•are la causa della pace. dcLa 

ia • dd aorialisroo >. 

Pattini e "tapis roulants» nelle fabbriche tessili? 

Gimkane fra i telai 
per produrre di piu 

DIRITTO ALLA VITA PER I PENSI0NATI 

I penslonati continuano le manlfeslazionl per ottenere la ri forma del ststema prevldenzlale e congrul aumenti Immediatl. 
Stamane, a Roma, si riunlsce it Comltato esecutivo della Federazione Haliana penslonati (aderente alia CGIL) per valutare 
gli svlluppl di questa azlone In segulto alle proposte presentate da| governo alle confederazloni sindacali. Nella foto: un 
aspetto della manifestazione che si e svolta domenlca scorsa a Foggia, punto conclusivo di una vasta agltazlone In corso 
fra I lavoratori della provincia per la maggior parte condannatl a vivere con pension! t mlnlme >. 

Al convegno su « Formazione professionale e sviluppo » 

Forti critiche UIL al Piano 
poche proposte e iniziative 

Per i corsi professionali spesi 20 miliardi, anziche 80, e per di piu a spese dei fondi previdenziali 

Squilli di guerra al con
vegno della UIL su La for
mazione professionale alia 
base dello sviluppo econo-
mico e sociale. tenuto a Roma 
il 16 e 17 dicembre. Halo Vi-
glianesi, nell'aprire i lavori. 
ha lanciato un cartello di sfi-
da al nazionalismo gollista 
metlendo all'ordine del giorno 
I'Europa dei lavoratori. Lt'o-
nello Levi Sandri. viceprest-
dente della Comunita econo-
mica europea, presentando 
gli sparuti risultati sociali 
dell'attuazione del Tratlato di 
Roma ne ha proposta la revi-
sione. condizione. a suo pa-
rere. del riequilibrio fra ob-
biettivi sociali e obbiettivi 
economici della CEE (ma non 
sta scritto nel Trattato che 
CGIL e CGT debbano star 
fuori della CEE). 

Ancora pin caustiche sono 
le affermazioni riguardo alia 
politica italiana. Non £ un mi-
slew che il Piano, la pro
gram mazione, sono statt as~ 
sunti da taluni esponenti del
la UIL come un feticcio: ci 
sono stati momenti in cut si 
e chiesto il Piano fine a se 
stesso, perchd di per se. a 
prescindere dai contenuti. sa-
rebbe stato un passo in avan-
ti nella politica economica ita
liana. un punto a vantaggio 
dei lavoratori. Ma ecco che 
Franco Simoncini si accorge 
(e non scopre nulla, intendia-
moci) che mentre il Piano 
realizza un incremento della 
produzione industriale mag-
giore del previsto, tale da 
riassorbire la mancata realiz-
zazione degli obbiettivi in 
agricoltura. al contrario le 
spese sociali non si realizza-
no nemmeno in minima parte. 
Per la formazione professio
nale dei lavoratori, cioe', si 
prevedeva una spesa di 80 mi-
tiardi all'anno e se ne spen-
dono solo 20. cioi un quarto. 

H Piano, ha detto Simonci
ni, £ affetto da giovanile in-
nocenza. Si caratterizza per 
la inconsistenza degli stru-
menti. Laddove dovrebbe pre-
scrivere nuovi comportamen-
ti economici, e far la voce 
grossa, < emette gorgheggl, 
suonatine e frulli oVali». Que
sta irmocenza fa si che, fi
nite il € miracolo economico » 
di padronale memoria. tutto 
continui esattamente come al
tera. L'apprendistato. ci di
ce ancora Simoncini, < si ri-
duce per lo piii a una forma 
truffaldina di sfruttamento del 
lavoro gioranile e di elusione 
della legislazione e della con-
tratlazione collettira >. 

II lenocinio a danno delle 
giovani generazioni di operai 
si eompie, come prima, per 
il concorrere della politica del 
ooremo e di profonde ca-
renze di potere sindacale. Ce 
lo spiega Luciano Rufino. re-
latore sulla situazione nella 
industria. per il quale la situa
zione dell'apprendistato si 
spiega con * la scarsa rile 
vanza del problema agli 
effetti delta contrattazione 
collettiva, la debolissima tu-
tela giuridico-contrattuale-pre-
videnziale dei giovani lavora
tori aWinterno delle aziende.., 

Lenocinio a spese dello Sta

to, dunque. Ma non solo del
lo Stato, come ci spiega Rug-
gero Ravenna, il quale av-
verte che <tale situazione si 
e'mantenuta dnche di fronte 
al prelievo dai fondi previ
denziali per il finanziamento 
di attivitd addestrative, con il 
paradosso che, spesso, con i 
contributi dei lavoratori 6 
stata realizzata una politica 
di formazione professionale 
criticata e respinta sul piano 
generate >. Franco Simoncini 
ha dato la definizione gene-
rale di questa situazione chia-
mandola c contraddizione fra 
rrescita economica e ristagno 
strutturale e sociale. che so-
stanzialmente risponde a una 
logica conservatrice ». Sorvo-
liamo sulla definizione di Si
moncini. che si contraddice in 
termini parlando di * crescita 
economica e ristagno struttu
rale » contemporaneamente: 
evidentemente troppe cose non 
vanno dentro questo tipo di 
sviluppo. Ma occupiamoci so-
prattutto, poichi lo merita 
davvero, della t severa presa 
di coscienza e vigorosa ini-
ziativa di riscossa > che Si
moncini chiede 

Come sono andate le cose 
in questo convegno? E' man
cata, anzitutto. una precisa 
indicazione circa la riforma e 
lo sviluppo della scuola secon-
daria. Ugo Luciani ha ben 
detto che * la politica della 
formazione professionale non 
pud continuare, pur nelle 
nuove dimensioni, a soddl-
sfare solo le esigenze del 
mercato del lavoro. Essa 
dovra elevare Vuomo. fl lavo-
ratore, non solo nel campo 
strettamente lavorativo: deve 
dicenire insomma un elemen-
to di promozione sociale per 
conquistare dignita nuova al
le forze di lavoro •». ma pol 
ha perso questo filo condut-
tore e I'unica proposta posi-
tiva che troviamo per le cam-
pagne e* un ente intersinda-
cale per < addestrare > (< ad-
destrare» d una parola mol-
to usata, ma va bene per I 
cani) i lavoratori agricoli. 

Anche Luciano Rufino affer-
ma che < Vazione da realiz-
zare in sede scolastica ha un 
ruolo particolarmente impor-
tante tra gli interventi di 
carattere strutturale. Le rifor-
me nella scuola sono rese dif-
ficili da tradizioni sorpassate. 
In passato t stsfemt formativi 
sono stati ovunque caratteriz-
zati da una netta separazione 
tra scuola e formazione pro
fessionale. quest'ultima sem-
pre troppo specializzata e 
destmata a preparare a com-
piti precisi. addestrativi e di 
mestiere*. Tutto questo non 
ra e * solo in presenza di 
una conskterevole espansione 
della scolaritd globale ed ob-
bligatoria e possibile un orga-
nico sistema di formazione 
poUvalente». Ma bisognava 
dirlo che. per questo. occor-
rono nuovi orientamenti e 
nuovt stanziamenti. rompendo 
il clima di artificioso out-
mismo che il governo crea 
attorno a una spesa scolastica 
che rimane del tutto inade-
guata, Bisognava dire quando 
— Pleraccinl non sta studian-

do il Piano al 1980? — cre-
diamo di attuare la scuola 
per tutti, unitaria e accessi
ble. a 16, 17 o 18anhi. ,-.;'-

E' un errore diffuso, nel 
movimento sindacale italiano, 
quello di affrontare il pro
blema della formazione profes
sionale in modo settoriale, 
staccato dalla precisazione di 
cid che si vuole per la scuola 
pubblica, strumentobase di 

ogni formazione professionale. 
Ci si disperde cosi in richieste 
particolari che agevolano ogni 
sorta di manovre e il preva-
lere della < logica conserva
trice » alia quale £ vano op-
porre delle richieste corpora 
tive e settoriali. ma occorre 
contrapporgli una politica per 
la scuola. Tuttavia non c'£ 
dubbio che anche su singoli 
problemi — potenziamento de
gli enti pubblici. a cominciare 
dall'lNAPLI; creazione del-
Vente inter sindacale agricolo: 
finanziamento diretto dello 

Stato e non previdenziale; ri-
conoscimento dei tttoli profes
sionali — e possibile e neces-
saria un'azione " diretta • del 
sindacato, un'azione contrat-
tuale. E' possibile aprire una 
vertenza, o piu vertenze, con 
la Confindustria e il governo 
su questi problemi? La que-
stione £ stata posta, a quanta 
si sa, in recenti incontri inter-
confederali e nella riunione 
del Direttivo della CGIL che 
ha respinto I'accordo quadro. 
Ma anche su questo, sul 
mezzi e sulle tappe della 
€ presa di coscienza e vigo
rosa iniziativa > al convegno 
della UIL non abbiamo sen-
tito mente di preciso. Forse 
una risposta ci verra data, 
coi fatti. nelle prossime set-
timane e mesi: di tempo, co-
munque, se n'£ gia perduto 
molto. 

Renzo Sfefanelli 

Lettera CGIL ai groppi parlamentari 
n 

Difesa: riassumere 
tutti i licenziati 

La segreteria della CGIL 
ha inviato ai gruppi parla
mentari delta Camera della 
DC. PRI. PSU. PCI e PSIUP 
una lettera nella quale, in 
prevision*1 ''c'la discussione 
del disegno dl legge sul con-
dono delle sanzioni discipli-
nan agli statali la Confede-
razione richiama 1'attenzione 
dei gruppi sul fatto che il 
disegno di legge approvato 
dal Senato nel testo gover-
nativo non affronta e ri-
«o!ve c positivamente il pro-
blema delle disenminazioni 
politiche e antisindacali che 
negli anni 1951-1957 furono 
operate in numerose ammi-
nistraxioni dello Stato > e 
con particoUre asprezza nei 
confront] dei dipendenti del 
ministero della Difesa, delle 
Fen-one dello Stato e dei 
postelegrafonici. 

II documento dopo avere 
elencate le vane forme adot-
tate dal governo per operare 
le discnmmazioni. sottolinea 
come nel «ettore della Difesa 
le « prat che repressive as-
sursero ai l:velli e ai modi 
p;u gravi >: 

1) licenziamento in tron-
co per « non rinnovo del con
tralto di lavoro*. awalen-
dosi dello stato giuridico im-
posto dal regime fascista nel 
1923 e all'epoca delle discri-
minazioni ancora in vigore. 
mettendo m pratica cio* fl 
contratto a termine rescindi-
bile < a giudizio Insmdaca-
bile della Amministrazione ». 
In conseguenza. furono li
cenziati in tronco mighaia 
di lavoraton. mentre m virtu 
del decreto de! 1948 sul rt-
pnstmo dei ruoli organici 
degli operai della Dif<v«a. 
essi per le c loro beneme-
renze anche professionali e 
per il possesso di tutti gli al-
tri reqirisiti si trovavano ad-
diiittura nelle condizionl dl 

legittima aspettativa di es-
sere nominati in ruolo per-
manente». Ecco le caratte-
risticbe di un gruppo di li
cenziati: 51 invalidi di guer
ra. 290 partigiani. 613 pa
triot!, combattenti e reduci. 
61 perseguitati. 91 decorati. 
Tutti con un'anzianita di ser-
vizio non inferiore ai 10 anni. 
numero î quelli con 20. 30 
ed oltre: 

2) licenziamento con l'im-
posizione d e l l e dimissionl 
< volontane > dal 1955 in poi. 
dopo la promulgazione della 
legge per le pTowidenze al 
personale statale dimissio-
nario volontariamente. al 30 
giugno o al 31 dicembre di 
ogni anno efu imposta ad 
operai perseguitati la pre-
sentazione della domanda dl 
dimissioni pena. in caso di
verse fl licenziamento in 
tronco. sempre mediante la 
formula del " non rinnovo 
del contratto di lavoro". 
Molti operai si dovettero 
cosi dimettere " vo!ontana-
mente " » 

cSuperfluo aggiungere — 
precisa la lettera della CGIL 
— che anche costoro appar. 
tenevano alia organizzazione 
sindacale unitaria o erano di-
rigenti delle sue istanze>. 

La CGIL conferma per-
tanto la neoessita della im-
tnediata discussione alia Ca
mera del disegno di legge 
gia approvato dal Senato 
ma con gli emendameti pro-
posti dai sindacati e cioe 
riassunzione dei lavoratori 
licenziati. annul la mento del
le sanzioni diseiplinari che 

incisero sulla camera o an
che sulle retnbuzioni. in-
fine il superamento e la si-
stemazione delle altre conse-
guenze determinate dai U-
cenziamenti e che tuttora al 
fanno seatire. 

Gli esperimenti dei padroni giapponesi e le «idee» di quelli italiani 
Richieste dei tre sindacati per la riorganizzazione e lo sviluppo del 
settore - Primo obiettivo: difendere I'occupazione e la salute degli operai 

L'industna tessile — si dice 
— attraversa un periodo < dif
ficile »; e invecchiata. e in mol-
ti oasi superata. e dev'essere 
pertanto ristrutturata per c«i-
setUirle di superare Li « crisj ». 
11 ritoniello e veochio. 1^ prime 
strofe furono « cantate » alctmi 
aiuu or socio quando gli indu-
striali chiesero al govenio piov-
vedimenti urgtiitis-iiini |)t>r su
perare la « cungimitura >. Ma e 
un ritoniello .stonato. Avremo 
tnodo di ossen'are. icifalti. che 
la « crisi ». a parte alciHH? pun-
te estreme come la vieeoda del 
Cotonificio Valle Susa. piii che 
investire l'industria ha colpito 
soprattutto i lavoraton. Sta di 
fatto che il settore si caratteriz
za oggi attraverso due elem«iti 
fondameiitali: un forte aummto 
della produttivita e dei protitti". 
un preoccupante e continuo calo 
dell'occupaziuie, speeialmente 
dopo il 19C0. Gli investinxtiti di 
capitali apportati al stHtore, del 
re.sto. sono Mati destinati preva-
leiitenKtite (per circa 1'iW't) a 
spese di f ricostituziuie >. ossia 
aH'ainnKxlemaiiKtito e alia con-
centrazione delle vecchie azitci 
de. con eonseguente tnassiccia 
espuj3ione di mano d'opera 
(89.124 sono dal 1960 al 1966) 
dovuta all'aumento dei ritmi e 
del macchinario assegnato ai la
voratori. al taglio dei tempi, al
ia eliminazione della piu picco-
la t pausa > fra un movimento 
e 1'altro. 

Negli ultimi tempi, ad esem-
pio, la Cucirini Cantoni Coats ha 
chiuso una fabbrica a Verba-
nia per concentrare tutta la sua 
produzione a Lucoa. dove tutta
via il numero dei dipendenti e 
stato ridotto di circa 1500 uni-
ta. Marzotto. a sua volta. ha 
ridimensionato i suoi stabilimen-
ti di Pisa e Mortara. chiuden-
do inoltre un opificio nel Mila
nese. per concentrare tutto a 
Valdagno. dove peraltro negli 
ultimi 5 anni I'occupazione e 
calata di oltre 1000 unita. Legler 
e Bassetti hanno ampliato i ri-
spettivi impianti. aumentando 
anche gli organici sia pure sol-
Lanto di alcune decine di < po-
sti >. ma gia Bassetti fa sape-
re che nella sua azienda vi so
no 110 persone in soprarmumero. 

Contemporaneamente al calo 
deH'occupazione crescono il vo
lume e l'intensita del lavoro. al 
punto fra 1'altro che alia Rossa-
ri e Varzi di Galliate il nume
ro dei telai assegnato ad ogni 
operaia e passato da 24 a 32, 
con conseguente aumento della 
deambulazione. dell'attenzione e 
della tensione. dei movimenti e 
del nervosismo. In altre aziende 
il numero dei telai assegnati ad 
ogni operaia e anche piu alto. 
arriva fino a 36, 40 e perflno 48. 
E la tendenza e quella di rag-
giungere vette ancora piu ele
vate. Si stamo studiando. pro-
prio in questo periodo. nuove 
tecniche per spremere sino al 
midoUo te lavoratrici. 

In Giappone gli kidustriali so
no gia arrivati a <dotare> le 
operaie di pattini a rotelle per 
obbligarle a compiere. fra i te
lai. movimenti piu rapidi. per 
«superare > i cosidetti tempi 
morti della deambulazione. In 
Italia si Sta pensando seria-
mente a montare specie di tap-
peti rotanti. sui quah la ragaz-
za dovrebbe « girare > pur stan-
do ferma attomo alle macch:ne. 
Ne i pattau a rotelle. n6 it ta
pis roulants ». naturalmente. so
no attrezzi sportivi. Ne le ope
raie sono chiamate a compiere 
esibizioni atletiche, ma solo a 
rendere sempre di piu e a muo-
versi sempre piii in fretta. 

Questo e il processo di razio-
nalizzazione e concentrazione 
che caratterizza oggi 1'industria 
tessile del nostro Paese. Un pro
cesso. oltretutto. sostenuto da 
forti capitali e che si sta ven-
ficando anche attraverso 1'xite-
grazione dei cicli produttivi. dal
la materia prima al prodotto fi-
nito. dal filato al tessuto al ve-
stito. Marzotto. Bassetti e Leho-
le sono gia tre esempi vistosi e 
largamente dimostrativi di que
sta tendenza. La Montedison. 
che controUa U 20 per cento del 
Cotonifiao Valle Susa ed e pro-
prietaria della Chatillon. del-
l'Abital e della Castellano. ini-
zia col produrre le fibre sinteti-
cbe per arrivare alle confezio-
m e alia biancberia iniima. Lo 
stesso supercoiosso — che e pre-
sente in forze anche nel settore 
della seta — ha acquistato re-
centemente uno stabilimento di 
confeziom a Verona per «ab-
bordare» P'.u da vicno il mer
cato delfEuropa centrale Ecco 

come cresce • -n t litn.i te.'vsi.e. 

_l 

e come si Integra con quella 
deil'abbigaamento. mentre i'oc
cupazione .tpende a hvelli sem
pre piii bassi. L'espulscone dei 
lavoraton dalle fabbriche. d'al-
tra parte, non awiene sempre 
in forme clamorose. con i li-
cenziamenti ad esempio e con 
la riduzjone degli organici. ma 
spesso m modo silenzioso. attra
verso i pensionamenti (anche m 
anticipo) e mediante l'allontana-
mento sporadico ma cont.-nuo di 
migliaia di dome. Mo'.te g-ovani 
opera:e. fra 1'altro. sono co-
strette a tomare al « focolare ». 
come si dice, non appena hanno 
il primo figlio. sia perche non 
reggono ai nlmi sfibranti della 
fatica m fabbrica. sia perche 
non vengono aiutate jn alcun 
modo dalla soaeta. che spew 
non e neppure wi grado di f or-
rrire i servizi piu elementari co
me gli asihoido, 

Cos) stando le cose e chiaro 
che A < riassestamento » dell'av 
dostria tessile non pud essere 
laadato alia spontaneita. o me-
glio all'arbitno dei padranL Da 
cio le richieste dei sindacati 
per una programmazM3ne orga-
nica dello sviluppo del settore. 
che comprenda e precisi anche 
le dislocazioni temtonal) degli 
impianti *\ una visione genera 
le del problema. 

Alia logica del profitto. m so-
stanza, i sndacaU oppongono 
un'altemaUva globale in cud si 
intreociano strettamente i pro* 
bJemi dell'espansione economico-

1 produttiva • quelM deH'occupa-

zione; una riorganizzazione non 
oncntata dai gruppi privati, ma 
guidata dai pubblici poteri e 
controllata dalle ste^se organiz-
zazioni dei lavoratori. A questo 
proposito i siiKliieati c rit«i«o 
no necessario arrivare a un 
c«ifronto .seiuestrale sull'anda-
nutito deHoccu|)azi«ie a livel-
lo nazionale e zonale». e cio 
anche per « assicurare nuovi in 
sediaiiKiiti industrial! laddove 
lasorgono fenoimtii di disoceu-
pazione tecnologica ». Alio ste.s 
so modo il < flusso dei capitali 
deve e.'vsere legato ad imiiegm 
precisi delle aziende che ne lx»-
nellciano per quello che riguar-
da I'occupazione ». 
. t sindacati. in altri termini. 
sono consapevoli che occorre 
realizzare nuovi progressi te-
aiici, specie nelle piccole e me-
die aziende. ma pretendono giu-
stamente che a indirizzare que
sto processo di rinnovamento 
siano i pubblici [x>teri. anche 
con 1'intervento delle Partecipa-
zioni statali nel settore della 
produzione di macchinario tes
sile e di fibre. Da cio 1'esigenza 
di attuare. per legge. un piuno 
di ristrutturazione gcnerale che 
nfluti provvedimenti (e regali) 
parziali ed episodici. prevetlen 
do fra 1'altro misure atte a ga-
rantire per un anno almeno un 
saiario non inferiore all'80 per 
cento delle attuali retribuzioni 
per quei lavoratori che dovesse-
ro efiettivamente risultare ecce-

denti. Da cid anche 1'csigenza 
di predisporre il collocanutito 
di questi lavoratori anzitutto in 
rami produttivi collegati all'ui-
dustria tessile attraverso corsi 
di riqualiflcazione professionale. 

Queste propaste avanzate al 
govenio hatmo il pregio essen 
ziale della cliiarezz.1 e della 
perfetta adercn/a alia realta 
del settoix'. I govenianti. per
tanto. si trovano ora di fronte 
a [irecise re.stxicisabilita. 

A parte questo complesso di 
mi-sure, per eui 6 gia in corso 
una vasta mobilitazione unita
ria. la lotta dei tessili si s\nhi|>-
pa nel!e fabbriche per contest.i-
re direttamente i piani padro-
nali. per difendere l'occupjzio-
ne dall'attacco sLstematico che 
i padroni portano avanti at 
traverst) Yefficienza azimdale, 
aceorci.iiklo cioe i rittni. auriu-n 
tando rassegnazione delle mac-
chine. tagliando tempi c orga
nici. K' chiaro — ha detto I'on. 
L.na Fibbi segretaria della FIL-
TF.A C(!IL alia conferenza di 
Milano — che pi'i noi ra/.iune 
verso il govenio e il Parlameti-
to deve collegarsi e intrecciarsi 
strettamente con la lotta e l'ini-
ziativa di ogni gionio nella fab 
brica per affermare di fatto il 
diritto del sindacato a contrat-
tare il macchiiuirio. il saiario. la 
condizionc operaia nel suo in-
sieme >. 

Sirio Sebastianeili 

Per previdenza e contratti 

Natale in piazza 
dei coloni 

nel Mezzogiorno 
La decisione al convegno di Reggio Calabria 
Un rapporto che non si rinnova da 35 anni 

Dal nostro corrispondente 
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Un appello unitario per una 
vigorosa ripresa della lotta 
co'.onica e stato lanciato dalla 
Federbraccianti nazionale: a Na
tale i coloni meridionali sararmo 
nelle piazze. per rivendicare U 
rinnovo dei patti colonici (da 
oltre 35 anni mai modificati). 
l'aumento della quota colonica. 
minori spese nella coltivazione 
dei fondi. la riforma previden
ziale. una nuova linea di politi
ca agraria che abbia come ele
ment! interdipendenti la trasfor-
mazione delle strutture prodiitti-
ve e la cessione della terra ai 
contadini. 

Tutta l'as^emblea di coloni me
ridionali che si * svolta do-
menica non solamente ha espres
so piena solidarieta ai 50 arre-
stati di Cutro ed Isola Capo Riz-
zuto. ma ha assunto l'impegno 
di continuare ed estendere b 
lotta: coloni, braccianti, operai 

Confermato 

lo sciopero 

nazionale 

dei bancari 
Le Federazioni sindacali dei 

lavoratori bancari hanno con
fermato gli scioperi nazionali 
della categoria gia proclamati 
per i giorni 27. 28 e 29 dicem
bre e 3. 4 e 5 gennaio. 

Agli sciopen prenderanno 
parte «:a i dipendenti degli i^i-
tuti di credito che quelli delle 
Casse di nsparmio aderenti al
le organizzaziom sindacali che 
hanno indetto la manifestazione. 

I sindacati nvendicano il nn-
novo dei contratti dj lavoro 
scaduti il 31 dicembre 1966 e 
si oppongono alia minacce de
gli istituti di credito di peggio-
rare la scala mobile. 

Convegno 

della Lega 

cooperative 
D corratato di direzione della 

Lega nazionale delle cooperative 
e mutue ba convocato nei giorni 
8. 9 e 10 febbrajo 1968 on coo-
vegno nazionale del movixnento 
per l'esame delle strutture eco-
nomiche e sindacali della coope-
razione e dei processi di rinno
vamento e di adeguamento ^»e 
5i rende opportuno di promuo-
vere. 

II convegno dovra fomu-e 
onentamenu e indicazioni di 
lavoro anche In preparazione 
del congresso della Lega, al 
quale spettera il oompito di 
giungere aUe opportune e ne-
oessarie decisioni Lmpegnative 
per tutto il movimento ad •ssa 
aderente. 

costituiscono la forza durto de-
cisiva per far uscire il Mezzo
giorno dalla pesante arretratez-
za In cui viene lasciato. 

Nella relazione Ui (iiacinto 
Militello. segretano della Fe-
derbraoaanti. sono stati espres-
si dun giudizi sulla politica di 
mterventi pubbbhci che agevola 
la ristrutturazione della azienda 
agraria capitalistica. I.a deci
sione di BruTelles di anticipa-
re i tempi per un regime di 
prezzi unici nei Paesi com-jnita-
n prospetta una divisione del 
lavoro che. per l'ltalia. significa 
andare incontro a forti perdi-
te nei settori olivicolo. cereali-
co!o e del tabacco 

Contro tali orientamenti. la 
Federbraccianti nazionale pro
pone a tutte le foze democrati-
che. pobtiche e sindacali. un 
piano di ammodemamento del
le campagne mendionali i cui 
cardini esstnziali sono: sistema 
zione idrogeologica del suolo ed 
irrigazione di ix\ milione di et-
tari di terreno entro un pe
riodo di 5 anni. 

IA proposta trova foodamento 
nelle previsioni dei comitati re-
gionali di prrwramma zione eco^ 
nom:ca della Pnglia. Campania. 
Sicilia. Calabria. Basilicata. La-
zio. Abnazi I j F»derbracnan 
ti oppone ai «tempi lunghi >, 
pro^rammati da queslli orgam-
nismi resionali fdit 12 anni per 
la Campania ai 25 anni per la 
Puglia). tempi rawicnati. 

L'irrigazione di un mibono di 
ettari di terreni porterebbe la 
produzione agraria vendibile del 
Sud da 1.B00 miliardi a 2100 
miliardi di lire con un reddito 
di 300400 mila lire per etta-
ro. La spesa preventi\*ata di 
mille miliardi di lire potrebbe 
essere ammorb'zzata in tre an
ni e farebbe aumentane m as-
v>!uto il reddito merid'onale a-
grico>> del 20 per cento. 

Le stynme per realizzare un 
simile piano ci vno: Piano Ver
de n 2. Cassa per U M«»z7/> 
porno Legge Calabna. F-indi 
FEOGA. Occorre. p-̂ ro. imporre 
al governo una radica.'e moii 
fica dei cnteri e degli strumea 
ti di impfego del pubblico inter-
vento. sottoponendo i finanzia-
menti a oontroUo pubblico. to-
gliendo poteri ai oonsui.zi di bo-
ninca e dandone di piu ampi 
agH enU di svUuppo. 

Elevare la rerrnDera zione del 
lavoro cotonioo .̂ ogai. robiet-
tivo piu immediato: una selva 
di patti ath>ci ed abnormi. man-
tiene la famiglia colonica ai li-
vpUi di vita p-u h.î .v S: xas*<t 
dalla separazxme de-, pondotf 
del suolo da qjelli del vx>-as<i<v 
lo a dniskmi dei proiotti a! 28 
per cento nel bereamotte<o re?-
e»» al 3(M0 per cento neU'o'j 
veto e limoneto deJla penisoa 
sorrentina e nelTagrumeto sici-
a'ano. al W€0 per cento nei 
vecchk) vigneto barese. Quasi 
ovunque il bilando aziendale 
defla famiglia colonica oscilla 
sulle 1000-1300 lire al giorno. 

€ Minori spe*e e pio aJti ri-
parti» hanno chiesto 1 coloni me
ridionali ne! convegno. La lotta 
per il nuovo capitolato ooJom'co 
* Aperta: si chiede. per le zone 
dove attnatnente si riparte al di 
sopra del 50 per cento, che la 
quota colonica non sia inferiore 
al 65 per cento: per le zone 
dove si riparte al di sotto del 50 
per cento una quota co'onica mi-
nimo al 50 per cento. II oolono 
partecipera alle spese per la 
conduztone del fendo con ana 
quota massima del 25 per cento. 

Enzo Lacaria 

Attacco del 

«Financial Times» 

Anche Londra 
preme per la 
svalutazione 
del dollaro 

La guerra contro il Viet
nam indicata come la 
causa prima del costan-

te deficit americano 

Nostro servizio 
LONDRA. 19 

II dollaro e aH'origine d«i 
guai che affhggoao reeonomia 
ingte^c co<i come qih'lla di al
tri paesi Occident ali: duo a 
quando jmo e.-.-eie m.intenuto 
alia sua attuale quota/.ione? 
\utorevoli circoli d'oiunioii" in-
glesi pongono oggi la (|ue.st:o-
ne in termini as»ai netti. L'In-
ghilterra s!a cercando di tira-
re le sotnine di una situn/ion«i 
Hnanziaria che. da qualunque 
parte la si consideri. IKVH qua
dra affatto. I.a sterlma e stata 
svalutata. sono state imposte 
nuove restnzioni crediti/.ie. si 
e introdotto un ulteriore ina-
sprimento flscale e il gov<cno 
si appresta a ribadire la pift 
drastica riduzione del bilancio 
a cui un'amministrazione pub
blica sia mai stata cost ret t a ne
gli ultimi vent'anni. Ma la « sta-
hilita » e la « ripresa » che si 
intenrle realizzare a spese della 
produzione. del r^diito e dei 
iivelli di impicgo e a pre//o di 
altri sacrifice per i latnratori 
sono tutt'a'tro che sicure. 

La coscienza della gravith 
del momen'o tormenti vari am 
benti inglesi La ^te-lma fan
che dopo il taglio de! II p»r 
cenlo del sun valore) non ha ri 
preso quota. K non potra affat
to recuperare fintanto che gli 
USA si ostinano a dettare il 
mantenimento di uno status quo 
insostenibile e danno«o per tut
ti. Per la prima volta Londra 
punta con chiarezza il di'o d l̂-
j'accusa sul dollaro. K' il t Fi
nancial Times* che affro-ita lo 
argomento in un suo articolo 
di fondo od:erno. Per quan'r 
I'lnghil'erra si adop-'ri a met 
tere riparo alle sue diffirolta 
que->te non diminuiranno ce nel 
frattempo non si risol\e la cri
si permanente dell'in'ero sj,tp. 
ma finanziario internazion iV. 
La recente « corsa a!l"orn » Ma 
cui responsabilita rieade sul 
dollaro) si e ancora una volta 
ripercossa in tin grave danno 
per la sterlina Fino ad oggi il 
mondo occidentale ha ''ovuto g <y 
coTomt aiutare cli USX ma la 
mageioran7a £ ormai favorevoV 
ad una riforma e al rnveni-
men'o di nuovi mezzi rer an 
mentare la liquidity in'ernazo 
na!e « E questo nnn sianifica — 
soMoIinea ii c Financial Ti
mes » — che Cli 3TK*ric-ani pis-
sano contare «emnlic<»nvin,e "•'>' 
la tolidar'etA in'ernazionale. ** 
vn?!ionn m i n ' w c il valore at
tuale del dollaro ». 

II cio-nale agsmn^e che i 
dubbi e le 'CTiore <)e2li al*n M?«»-
si sono dei tutto guistificatf: 
perche dovrebbero dare una ma
no aeli USA se questi non fan-
no nientc per controUa re il 'o-
ro disavanzo? II * Financial T -
mes » indica nello sforzo belli-
co contro il Vietnam la rai?io-
ne princip.'ile del deficit am» 
nrano e fa intendere che ;* 
non altro s^rebbe q'ie;ta 'ii!» 
buona raxione per met'^re fl̂ e 
alia (fiverra anche se Toninon* 
nubblica americana fteniti a'-
I'osc.iro rial p-opr'o so-, e-n^^ 
e probab Imen'e incaaace di af-
ferrare le iTinlicazioii finanr a 
rie rUl'aSffress-.on^ TI lit "»-«•» "*»! 
sud-est as;at:co ».Iohi=on ^r-
ve fare qualcosa a! n"ii n""-
sto —: dice il *Fnancal T-
mes * — 6 necessar'o un »n**r-
vento assai piii diretto di q-ĵ lli 
fino ad oasi contemplati v 
quanto politicamente difficiV 
esso sia •*. II mas=:mo o'zano ft 
nanz'ario in?!e=c diiw^-a d" 
aver poca fiducia ;n mis<i-'» 
parziali di ri'an^mento COTW !O 
aumen'o de'V" tasv o I'nasn-:-
mento fi-ra!e o il no« = ib-> cm-
frollo de?H inv^=timei:: a'iV^*>. 
ro L'Anv'i-a d̂ v<» sinire 1 ^ -
savinzo delji i - ^ r a h:'a-i-:i 
dei nazam^-i*' c^i COT-" r.Tn 
ahilterra £ co='retta a f̂ r*> n 
cos'o di un'enorme au*olimva
zione. A quale provved me"*o 
drastico alljde il t F.nancia! T -
mes »? n cio-nale evita d: men-
zionare esplicitamente 'i =v«-
lutaz'one de' dollaro. ir.i > c h r o 
dal *en«o rieH'a-ttro'o c*v» so'o 
la misTira prlu radica'e piu «M-
disfare le a.n«ie del circo": finan-
ziari melesi al mo-nen'o pre-
senfe. 

Con una politica es!eri «coi-
viVta di"« p-oorle contra -Hf-
zion-. con ui proararrTii iver-
no disorien'^'n dii p ' f l n . r w -
r>-OTie«i;. rinzhil'er-a 'il d 1* 
ie' falli-rento o>J 2/n^-no 1»-
biris* i) at-ve**e 'e't«»ri".*rw«n*̂  
di r>oi a\er v"e d'usci'a dilli 
s't.iazione c ^ a in c-d 1'ha cac-
c;ata ralleanza pol tiro econo
mica col dollaro. 

Leo Vestri 

Rinviota ancora 

la riunione 

per gli statali 
La riunione per l'esame dei 

problemi dei pubblici dipenden
ti. gia nssata per domani po-
meriggio nella sede del Mini
stero per la Riforma della pub
blica amministrazione, e stata 
rinviata a data da stabiHi». 
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