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no. Chlederanno forse un lo
ro rafforzamento per meglio 
resist«re alia DC. Ma anche 
questa e • una poslzlone de-
bole. PRI e P3U potranno 
contare solo se la DC sara bat-
tura e se sapranno trovare un 
punto dl contatto con nol. 

Ecco dunque la forza degll 
oblettlvl che nol ponlamo per 
uscire dalla crlsl politica e per 
sviluppare la democrazla: es-
sl pongono certamente 11 pro-
blema dl un nostro rafforza
mento, ma sono anche nello 
lnteresse dl altre forze demo-
cratlche e soclallste. La loro 
forza e la loro credibility stan-
no anche nel fatto che essl 
non pongono problem! Imrae-
dlatl dl sbocchl dl questo o 
quel tlpo. ma tendono a crea-
re le condlzlonl oggettlve per-
cha questi sbocchl possano 
essere costrultl. Da tutte le 
vlcende delle ultimo settlma-
ne. In vista delle elezlonl, 
esce rafforzato II nostro lm-
pegno democratico e 11 no
stro lmpegno unltario. 

LUPORINI 
CI6 che aecade nel mondo 

universitario merita un'attenzio-
ne particolare. Si tratta di una 
delle strutture fondamenta'ji di 
collegamento tra *oeieta civile 
e stato politico. Due question! 
si pongono per noi: ma que
stione di conoscenza dei process! 
in atto. una questione di pre-
senza attiva. dot.ita di canaeita 
trasformatrice. Non dobbiamo 
a«umere nei confront! del mo 
vimento studente.sco un atte^Sia-
mento pedagogico prima d'aver-
ne compreso appieno natura c 
caratteri. 

E' un movimento che si eo 1 
loca in una • dimensione inter
nazionale dl Inqirieiudine. di ri-
volta. di protesta dei giovani. 
che assume in Italia caratteri 
propri. In primo luogo. il mo-
vimento studenfeseo e rinato dal
le ceneri su basi nuove: non 
piu solo per una riforma uni-
versttarla moderns. in raonorto 
alia previsione delle esigenze 
professionali. Oflgi esso ha ac-
centuato il carattere di contesta-
zione al sistema. Se gtiardiamo 
alle Inquietudini che muovono 
certe formiilaztoni anche dLscu-
tibili. constatiamo che si e spez-
zata I'egemonia delle classi do 
minanti. sotto l'aspetto culturale 
generate e sotto l'aspetto della 
professional cui l'universita 
dovrebbe preparare. Che tale 
rottura si manifesti con punte 
estremiste. dimostra 1'esistenza 
di vijoti che noi dobbiamo col-
mare. 

II movimento 6 spinto da pun
te avanzate. Ma ha 5aputo met-
tere in moto tutto il resto. zone 
che erano sempre rimaste sorde 
alia tematica della riforma. con 
processj anche molto rapid! di 
presa di coscienza politica da 
parte di seltori molto vasti an
che del corpo in-tesmante. • 

Un altro e!emento e dato dalla 
profonda Inquietudine politica, 
espressa con una problematic^ 
che tende a coltocarsi oltre tutte 
le forze politlche. nol comprest, 
considerate integrate senza ec-
cezioni nel sistema. Sono evi
dent! in queste posizioni aspettl 
dj primitivismo politico anche 
marcatamente piccolo-borghesl. 
Ma noi dobbiamo cogliere la 
richlesta che viene dai giovani 
della certezza che esista una 
grande forza politica di effettiva 
contestazione del sistema. Non 
trasformiamo le generazioni in 
class!, ma e kidubbio che la 
questione delle generazioni esiste. 

II terreno di stabilizzazione del 
movimento dovra essere in que
sto momento queilo concreto del
la riforma universitaria, in sen-
«o strutturale e didattico. In 
rapporto ad esso, noi abbiamo 
le carte in regola se ci rife-
riamo alia tematica sosienuta. 
non completamente se ci rife-
riamo alia linea d'azione por-
tata avaoti dal partito per com-
teressare e coinvolgere le masse 
studentesche neUa battaglia per 
la riforma. Noi dobbiamo saper 
interpretare adesso le tstanze 
profondc del movimento che si 
e autonomamente sviluppato tra 
le masse studentesche. collegan-
doio col movimento di classe e 
assolvendo, per altro verso. un 
importante compito in direzione 
del rinnovamento culturale. 

CARDIA 
La questione che sta al cen-

tro di questo dibattito — ha 
detto il compagno Cardia — 
e se il movimento operaio ha 
awertito la gravita della si-
tuazione, e se il movimento 
operaio e le forze democra
t i z e uscite dalla Resistenza 
siano In grado. in queste set-
timane, di dare una risposta 
adeguata alle minacce alia li
berta. II dibattito sul Sifar 
pub legittimare una duplicita 
di RiudiziQ. Ci si pu6 chiede-
re ad esempio. perche non 
si sia avuto nel '64 un in
tervento piii energico delle 

masse. II processo ha si mes-
so a nudo 1'esistenza dl una 
macchina repressiva che qual-
cuno pensb potesse scattare 
nel luglio del '64. Ma si trat
ta anche di un colpo rlen-
tra to, fall! to, di cui si parla 
a distanza dl due annl. Ci6 
pub autorlzzare a pensare che 
esistano organism! autoregola-
tori capacl di funzionare. Pub 
persino veriflcarsi che la stes-
sa pubbliclta delle liste, lo 
screditamento del Sifar, fac-
clano pensare che da quel la 
parte non vl slano piti peri-
coll. E' lnvece vero che dal 
'64 al '68 sono maturate con-
dizionl, specie nella situazio-
ne internazionale, che rendono 
piu grave ancora li situazione. 

A me sembra che 11 peri-' 
colo non sla awertito in tut-
ta la sua drammaticita. E" ne-
cessaria dunque una lucida 
analisi della situazione che 
porti ad una chiara presa dl 
coscienza del pericoli che in-
combono. Anche in questa 
fase pre-elettorale e dunque 
indlspensabile una impostazio-
ne adeguata per un adegua-
to intervento delle masse, a 
promuovere ed orlentare il 
quale 11 nostro partito deve 
disporsi. Occorre guardare 
piu a fondo nella situazione 
internazionale. Come ha rea-
glto, ad esempio, la pubbll-
ca opinione di fronte alle mi
nacce di usare la bomba ato-
mlca? Negll Stat! Unit! vl so
no forze, oggi, che prernono 
per un allargamento del con-
flitto per uscire in tal mo-
do dal vicolo cieco in cui Tim-
perlalismo si e cacciato. E' 
estremistico pensare che, in 
tale situazione, siano gia in 
atto disegni, in collegamento 
con la NATO, per un sovver-
tlmento della situazione nel 
nostro Paese? Occorre guarda
re al quadro offerto dalla si
tuazione presente con chiarez-
a e lucidita. 

Se guardiamo alia situazio
ne del Mezzogiorno, noi osser-
viamo che elementi di sfiducia 
si accompagnano ad esplosio-
ni di ribelllone. In Sardegna 
in quest! 5 anni, il fallimen-
to dl una programmazione 
basata sull'autonomia e stato 
pieno. Ne e derivato uno sta
to di protesta che cerca ca
nal! per esprimersi e per rea-
lizzarsi. Ma non sempre, for
se, nol siamo stati in grado 
dl offrirli. E' quindi piii che 
ma! necessario promuovere, 
orlentare, un grande movi
mento che sorga dal basso e 
sappia incidere positivamente 
sulla situazione, sappia sven-
tare tutte le minacce, sap
pia condurre il nostro paese, 
verso un reale, profondo rin-
novamento. 

JOTTI 
Anche se vi sono momenti di 

sflducin nella democrazia nelle 
masse popolari — ha detto la 
compagna Jotti — ritengo non 
si possa essere d'accorclo con 
chi parla di una crisi della do-
mocrazia nel nostro Pae.se. E' 
giusto. invece, parlare di crisi 
dello Stato conservatore. Occor
re rilevare che nel corso degli 
ultimi anni noi abbiamo assi-
stito ad uno sviluppo impetuo-
so della coscienza democratica 
delle masse. Basti pensare alle 
lotte che sono state combattute 
e alia loro estensione che ha 
investito strati sociali un tem
po asscnti da queste forme di 
lotta. Basti ricordare il grande 
valore delle lotte in corso nelle 
Universita. sulla cui importan-
za gia molti compagni si sono 
soffermati. Certo. non tutti gli 
aspetti di questa lotta negli ate-
nei nossono trovarci concordi: vi 
sono indubbinmente elementi che 
ci portano ad esprimere delle 
riserve. Ma cid che io av\erto 
e l'esigenza di una nostra rifles-
sione sui motivi profondi che 
hanno spinto le masse studente
sche ad esprimere la loro pro-
testa. In ogni caso, anche in 
questo settore. noi ci troviamo 
di fronte ad una spinta demo
cratica. Anche all'interno dei 
partiti. d'altronde. e aumentato 
il dibattito democratico. La cri
si. dunque. sembra a me. esi
ste proprio nel contrasto fra que
ste spinte democratiche e la 
struttura dello Stato. Lo Stato. 
infatti. non e queilo voluto 
dalla Costituzione. Le leggi fon-
damentali sono ancora quelle fa-
sciste. Consorvatrice. poi. e la 
dirczione politica del nostro pae
se. specialmente quella demo-
cri«tianj. E' da qui. da questo 
contrasto. che nasce la crisi. 
Proprio |»er questo e importan
te port a re avanti l'accusa che 
noi rivolgiamo alia DC per avc-
re compiuto questa. precisa 
scelta di classe. ncgli anni '47-
*48: di aver sce'.to. cioe. di 
diricero Io Stato contro la Co-
stituziont*. 

II dilemma, dunque, e que
sto: o si da vita ad uno Stato 
co«tituzione o dalla crisi non si 
esce. Naturalmente non dobbia
mo sottovalutare il pericolo d: 
tentativi autoritari che. in que
sta situazione. sono induhb.a-
mente presenti. II tentativo di 
mettcre la museniola alle spin
te democratiche e sempre aper-
to. Ma proprio per questo assu
me particolare valore la iotta 
per un3 riforma dello Stato che 

i Gli argomenti 
i del Popolo 

Non faccia /into a Popolo 
di scandaluzarsi & lo accu-
stamo di stare dalla parte 
di Westmoreland, e soprat-
tutto non si ammanti di falso 
moraltsmo pianoendo sui 
«morti aceumulati svlTuna 

. o svll'altra trincea >. Que
sto non si addict a un oior' 
nale ctje ha svpinamente spo-
sato le tesi di Johnson, e 

< che neali ultimi giorni e pre-

eipitato. per qvanto riovarda 
U Vietnam, su posizioni che 
sfiorano addirittura il proro-
catorio. 

11 titolo di ieri. che ripro-
duciamo, dice tutto. Solo a 
dei piccoli serct pud infatti 
non semhrare disonesto stra-
roioere in modo cost grosso-
lano la vcritd delle cose. 
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si muove nell'ambito della Co-
stituzione. 

In questa situazione sorge con 
forza nuova il problema del 
dialogo fra noi e i cattolicl. Mi 
pare si debba cogliere la posi-
zione nuova assunta dalla DC. 
In questa posizione non manca-
no certamente le component! 
strumentali. Ma qualcosa di 
nuovo. che non proviene piii 
soltanto dalla sinistra di que
sto partito, a me sembra vi sia. 
Occorre. dunque, chiederci se 
questa nuova disponibilita della 
DC proviene soltanto da motivi 
contingenti, o se invece e do-
vuta anche alia percezione del
la crisi di fondo derivante dallo 
urto fra le spinte democratiche 
e lo Stato conservatore. In ogni 
caso, a me sembra. si apre per 
noi un campo fecondo di dibat
tito. II problema del dialogo non 
deve. quindi. cadere nemmeno 
nel pieno della campagna elet-
torale. Dobbiamo muoverci su 
due direttrici: in primo luogo 
richiamare la DC alle sue pe-
santi responsabilita. Nello stes-
so tempo, per6. dobbiamo saper 
condurre anche un dialogo po-
sitivo con la DC, sui problem! 
reali del paese che gia hanno 
trovato una eco nell'elaborazio-
ne di questo partito. e hanno 
avuto una parte non trascura-
bili nell'ultimo congresso della 
DC. Si tratta di interesse su 
questo la nostra azione. in mo
do da costruire insieme le con-
dizioni per un rovesciamnto dei 
rapporti fra il partito della 

dc e gli altri partiti e aprire 
la strada ad una nuova mag-
gioranza. 

FERRARA 
E' giusto inquadrare in un 

quadro di oris! delle istituzio-
nl democratiche la questione 
del Sifar - luglio '64. La sot-
tolineatura non e allarmlstica 
perche la vicenda luglio '64 
non e 11 « caso Montesi» ma 
qualcosa di piii profondo, per-
tinente con il discorso sulla 
crisi delle istituzionl e sul rin-
novamento dello Stato. Preoc-
cupante e una certa sordita, 
anche del Partito, su tale que
stione. Ne i ritardl sono col-
tnabill solo con l'iniziativa 
glornalistica. Per impedire 11 
declino e l'insabbiamento del
la vicenda occorre una inizia-
tiva politica vasta e ben stu-
diata. Abbiamo detto che il 
no alia commissione dl ln-
chlesta non chiude la que
stione: ma cib accadra se il 
Partito non trovera modo di 
intesa con gli altri gruppi e 
forze democratiche cui non 
sfugge il carattere di fondo 
della questione, di risolleva-
re il tema. Esso deve esse
re riproposto al vertice e alia 
base — alia DC, al governo, 
al mondo cattolico, a! mili-
tanti del PSU. Esistono le 
condizioni politiche per impe
dire che un problema che Mo
ra pensa di avere chiuso con 
la fiducia, si riapra su un al
tro terreno, anche promuoven-
do la creazione di forme di 
lotta nuove, per esempio di 
comitati unitari di difesa de
mocratica che garantiscono la 
tenslone necessaria per otte-
nere non solo luce sul passa-
to ma garanzie per H presen
te e il futuro. 

Cos'e cambiato, dal punto 
di vista della struttura di cer-
ti organismi e poteri dal lu
glio '64 a oggi? Poco o nulla. 
Oggi come allora prefetti e 
comandi aglscono nella com-
pleta immunita. fuori di ogni 
serio controllo. E' assurdo 
dare per scontato che ci6 sia 
normale. E' evidente che non 
si tratta di mettere sotto ac-
cusa permanente certi coman
di militari: ma i prefetti si, 
perche in fondo le circolari 
ministerial! che prevedevano 
e prevedono, 1 campl di 
concentramento per gli « ele
menti pericolosi» erano diret-
te anche a loro. Noi dovre-
mo trovare il modo di affer-
mare il diritto del Parlamen-
to di vedere chiaro su certe 
attivita prefettizie che scon-
finano neH'arbitrio. II tema 
del rinnovamento dello Stato 
fuori di ogni astrazione va 
dunque ancorato saldamente 
a rivendicazioni di controllo 
democratico anche sul terre
no delle liberta civil!. Si de-
vono studiare le forme di que
sto controllo! Ma fermi alia 
denuncia del luglio 64 non si 
pub stare. Bisogna andare 
avanti con una iniziativa po
litica che non miri solo a 
produrre una migliore «vigi-
ianza » ma crei anche le con
dizioni di dibattito e lotta 
politica tra forze che non ac-
cettano la normalita del re
gime di polizia segreta. Cer
to, il fatto che il Parlamen-
u> sia stato impedito nella 
sua prerogativa di far luce 
su fatti che lo minacciano, 
non aumenta la fiducia popo-
lare nel Parlamento. Ma la 
crisi di fiducia nelie istitu-
zioni non significa rinuncia a 
difendere le proprie liberta o 
ad accettare piattamente la 

denuncia antiparlamentare del
la destra. Nel difendere le 
prerogative del Parlamento 
non dobbiamo pero hmitarsi 
a una difesa immobile di pu-
ro principio dell'istituto parla-
mentare, cosl com'e: e neces-
sano chiederne anche una ri
forma coraggiosa, che gli dia 
piu poteri verso 1'esecutivo. 
E dobbiamo anche dimost ra
re che Iaddove il Parlamento 
non pu6 arrivare, pub e deve 
arrivare il movimento demo
cratico con la forza del nostro 
partito. dei sindacati di clas
se. delle amministrazioni po
polari, per una difesa batta-
gliera e non moralistica, del
le liberta civili d: tutti i cit-
tadini. 

FLAMIGNI 
Ije piu recent i esperienze po

litiche ci richiamano con forza. 
fra 1'altro, al problema del.a 
democratizzazione delle forze ar-
mate. che non possiamo conti-
nuare anche noi a eomiderare 
dei corpi separati. II controllo 
democratico fra le forze anna
te va organizzato ponendone il 
problema di fronte a tutto il 
Paese. La discriminazione an-
ticomunista va combattuta an-
cfie nell'esercito e nelle forze 
annate, Non possiamo toCera-
re ad esempio che si impedisca 
ai figli di partigiani che ne 
hanno i reqirisiti di frequenta-
re i corsi per allievi ufficiali e 
le accadcmic militari. Spetta 
a noi, alle forze della Kesi-

stenza e demooratiche difen
dere con fermezza il principio 
costituzionale delt'esercito a 
base popolare nazionale. 

Vi sono inoltre 1 probleml 
della massa del soldati, gio
vani che si sentono umiliati 
nella vita di caserma, con 159 
lire di soldo al giorno. la proi-
blzione di frequentare circon 
democratici e leggere i nostr! 
gtornali, costretti ad osservare 
un regolamento di discipllna 
che dovrebbe essere adeguato 
ai princlpi democratici della 
Costituzione. E' compito di tutte 
le forze democratiche di si
nistra dl rivendicare l'orga-
nizzazione dell'esercito nel mo
di pui idonei per tenerlo stret-
tamente collegato al poP°l°' ^ 
garanzia della subordinazione 
del potere militare a queilo ci
vile. democratico. pu6 innanzi-
tutto risiedere nella coscienza 
democratica della massa del 
soldati. 

Non e'e quindi da svo.gere 
soltanto un'opera di bonifica 
nelle alte gerarchie militari, 
ma 6 necessario restituire ai 
soldati tutti i loro dirittl costl-
tuzionali di cittadini della Ile-
pubblica. Mentre ci apprestia-
mo a condurre una campagna 
contro il rinnovo del Patto atlan-
tico. non possiamo trascurare 
che nelle nostre forze armaie 
e avvenuta una organica tra-
sformazione. che le ha inserite 
nella Nato. Per cui oggi e in
dlspensabile una riforma dell or-
dinamento militare. per rime-
diare i guasti creati dal siste
ma dei ser\'izi segreti che si 
muovono sotto la direzione della 
CIA americana. Noi dobbiamo 
essere i portatori di questo pro-
geito di riforma democratica. 
cosi come ci battiarno per le 
altre riforme nelle strutture 
del Paese. 11 progetto di rifor
ma militare deve anche afiron-
tare e risolvere il problema del-
l'obiezione di coscienza. deve 
conquistare I'opinione pubblica 
e la massa dei giovani per por-
tare la Costituzione nelle Caser-
me e restituire le forze armate 
a piena dignita e indipendenza 
nazionale. 

Le conclusioni 
di Pajetta 
Traendo le conclusioni del 

primo punto del dibattito al 
Comitato centrale il compagno 
Giancarlo Pajetta ha notato 
inanzitutto l'accordo pieno de-
gli intervenuti nel giudizio po
litico sulla situazione interna
zionale e del Paese, sui pericoli 
e sul compiti che essa com-
porta. I tempi strlngono — ha 
detto Pajetta — anche al di la 
dell'impegno elettorale p e r i l 
pericolo rappresentato dall'a-
zione dell'awersario; si richie-
de dunque un contatto piii rav-
vicinato con i problemi che 
non basta considerare ma che 
bisogna affrontare concreta-
mente sul piano del lavoro e 
della lotta. 

II tema della azione nelle u-
niversita e stato trattato da 
numerosi compagni che giusta-
mente vi hanno visto soprat-
tutto il presentarsi in modo 
nuovo della ribellione delle 
nuove generazioni alia attuale 
sistemazione: ci6 pone 11 pro
blema dei rapporti del partito 
con quest! giovani, rapporti 
che devono essere scevri da 
ogni paternalismo; noi dobbia-
mo — come e nostro costu
me — imparare a insegnare 
nello stesso tempo, imparare 
dalle nuove esperienze e tra-
smettere la ricchezza della no
stra tradizione di lotta. 

Primo nostro compito in ge
nerate e queilo di rivolgerci 
alia base del nostro partito 
rendendola consapevole della 
situazione e di come operare 
in essa, raggiungendo l'obiet-
tivo di una mobilitazione gene-
rale di tutte le nostre forze 
per la campagna elettorale. Ci 
poniamo del resto oggi non un 
problema di vita interna del 
nostro partito per poi uscire 
fra le masse, ma gia oggi di 
una nostra iniziativa e di una 
iniziativa di tutte le forze del
la sinistra che con noi si 
collegano; l'insieme dello 
schieramento deve essere su-
bito vivo, presente nel paese, 
premessa questa perche" la 
campagna elettorale trovi la 
sinistra mobilitata con tutte 
le sue forze. 

Siamo a una svolta; dob
biamo averne coscienza cosi 
come dobbiamo aver coscienza 
che a una nostra mobilitazione 
immediata di tutte le forze del
la sinistra e elemento decisivo 
per aspirare al successo. 

Nel pomeriggio il compagno 
Galluzzi ha tenuto il rapporto 
sul secondo punto all'ordine 
del giorno del Comitato cen
trale; di questo rapporto, co
me degli inteventi che sono 
seguiti, daremo una larga in-
formazione domani. 

Dopo il rapporto del com
pagno Galluzzi il Comitato 
centrale ha costituito una 
commissione per la ratifies 
delle liste dei candidati alle 
elezioni. 

Con i discorsi di Cqleffi e Mosca 
i * • • - — - i 

Solenne assembled a Ferrara 
per il 20° Federbraccianti 

II ricordo di Luciano Romagnoli e un'appassionata solidarieta con i combattenti del Vietnam danno 
il tono alia manifestazione - II ruolo del sindacato per I'unita operaicontadini e la riforma agraria 
al centro della relazione - Unita sindacale e parita fra citta e campagna gli obiettivi della categoria 

Dal nostro inviato 
FERRARA. 14 

Qui a Ferrara, venti anni fa 
(per 1'esattezza il 28 gennaio 
del 1948). nacque la Feder
braccianti. Ferrara oggi ha 
eclebrato la ricorrenza stori-
ca, fra una folia di operai 
della terra e contadini che ve-
nivano da tutta Italia. Una 
grande assise nazionale, una 
grande forza combattiva. con
sapevole, radicatamente in-

ternazionalista. Alia pace e al 
Vietnam in lotta sono andati 
gli applausi piu accesi; su un 
grande striscione rosso stava 
scritto: «Via gli aggressori 
americani dal Vietnam ». Mai 
forse come in questa grande 
assemblea. nel gremitissimo 
teatro Verdi, si e awertito 
con piu immediata immagine il 
ruolo decisivo che i braccianti 
e le loro organizzazioni hanno 
svolto nella storia italiana in 
questo ventennio: essere lo 

anello dl congiunzione piu ef-
ficace fra contadini e proleta
riate industriale, fra masse 
povere del meridione e operai 
urban! del Nord. Era 1'obietti-
vo questo, della neonata Fe
derbraccianti nel 1948; fu lo 
obiettivo tenacemente perse-
guito da Luciano Romagnoli, 
il primo segretario del sinda
cato braccianti. il loro capo 
ideale. 1'allievo (e proprio, in 
particolare, in questa lezione 
di unita classista) di Di Vitto-

Sollecito comunista alia Camera 

Una legge che garantisca 
l'occupazione dei tessili 

I deputatl comunlstl e del PSIUP component! 
ta Commissione Lavoro e la Commissione Indu
strie della Camera, hanno chlesto alle loro rl-
spetflve Commlssloni che II dlsegno dl legge go-
vematlvo n. 2601, per la rlorganlzzazione dell'in-
dustrla testlle, venga dlscusso In rlunlone con-
glunta delta due commlssloni. Clo per fare In 
modo che le mlsure dl rlorganlzzazione produt-
tlva non slano dlsgiunte da precise garanzie per 
l'occupazione a da efflcad provvedlmentl In fa-
vore del lavoratorl. 

Gil onorevoli Sulolto, Alini, Templa e Nardlnl 
hanno sottollnealo la necessity che. In sede dl 
dlscussione del dlsegno di legge, si tenga conto 
delle proposte contenute nel documento unltario 
elaborato dal sindacati di categoria e da tempo 
sottoposto all'atlenzlone del governo e del com
ponent! le due Commission). 

Nel prossiml glornl, I presidentl delle due Com 
mission) si consulteranno per esamlnare le pro
poste avanzate. 

La poslzlone unltarla del sindacati tessili e 
stata ricordata nel gioml scorsi dalla FILTEA-
CGIL come base per la modlflca della legge In 
base ai seguenll princlpi: a) che la rlstrultura-
zlone non sla lasclala all'arbltrlo padronale, ma 
sla dlretta dallo Stato sulla base di preclsl ob-
bletllvl social!; b) che slano post! In moto slru-

mentl adeguatl, tra cui II potenzlamento dell'in-
dustrla statale dl macchlnarlo tessile e della pro-
duzlone dl fibre slntetlche, per dlffondere II pro-
gresso tecnlco In tutti I tlpl d'lmpresa; c) che 
sia garantito al lavoratorl colpltl un salario pari 
all'80% della paga per un anno, slano Istllultl 
corsi dl riqualiflcazlone e date garanzie per II 
reingagglo In attivita produttlve. 

La legge 2601 non presents queste caratterlstl-
che ed e del tutto slegata dalla politica d| pro
grammazione economlca. Infatti: non contempla 
nessuna mlsura dl Intervento dello Stato nel set-
tore tessile; non da affldamentl agll operai (ne 
salario garanttto, ne corsi, ne avvlo a nuove 
attivita) e si Hmita ad un aumento del sussidlo 
di dlsoccupazlone. 

La FILTEACGIL aveva chlesto al mlnlstero 
del Lavoro — senza pero ricevere risposta — 
di rlpristlnare la cassa Inlegrazione guadagnl 
per I lavoratorl ad orarlo rldotto o sospesl con 
la corresponsione dell'80% del salario perduto, 
Tale richlesta rlmane vallda. II Sindacato ha inol
tre Invitato tutti I lavoratorl a prosegulre la 
presslone per ridurre I carichi e I Html di la
voro, le assegnazloni dl macchlnario, tutti ele
menti che concorrono a deprlmere l'occupazione 
operala. 

I lavori delle commission, parlamentari 

Dipendenti degli enti locali: 
il nuovo <premio line serviz/o» 
Imposti alcuni miglioramenti - Nuova richiesta per la legge in favore 
dei tubercolotici - L'assistenza ai familiari degli emigrati e dei frontalieri 

La commissione Lavoro della 
Camera e stata ieri unanime 
nel richiedere che le sia nuo-
vamente assegnato in sede le-
gislativa il testo uniflcato delle 
proposte di legge (due di Lama 
e Santi e una di Fortunato 
Bianchi) in favore dei tuber
colotici, che U governo vuole 
rimettere all'aula, per insab-
biarle. 

La commissione. accogliendo 
le richieste dei proponent! e 
dei sindacati. era giunta. su 
sollecitazione del PCL alia oon-
clusione di elaborare un prov-
vedimento con cui venivano 
garantiti ai tbc: un migliora-
mento del 20 per cento nei trat
ta men to economico; la estensio-
ne delle prestazioni ai pensio-
nati tbc (oggi esclusi); l'assi
stenza malattia ai familiari dei 
lavoratori tubercolotici nel pe-
riodo di ricovero. II testo unifl
cato otteneva anche il consen-
so della commissione Bilancio 
per la copertura finanziaria. II 
governo. perd. che I'anno scor-
so. come si ricordera. ha de-
pauperato il fondo INPS per 
i tbc. trasferendo 50 miliardi 
alia cassa per i coltivatori di-
retti. s'e opposto. chiedendo il 
passaggio in aula del progetto. 
E" chiaro 1'obiettiTo ostruzio-
nistico. 

Sempre la commissione La
voro. in sede referente. ha li-
cenziato. per il passaggio al-
I'esame deH'assernblea. il di-
segno di legge govornativo e 
la proposta comunista per im-
pegnare il governo ad attuare 
entro il 31 marzo 1968 la delega 
prevista dalla legge 903 del 1965 
per la riforma del sistema pen-
sionistico. 

Unanime, alia Camera, e sta-

Per il riassetfo normativo e economico 

/ parastatali 
in agitazione 

Sospeso lo sciopero dei finanziari 
D Comitato IntersindacaJe del personale delle Finanze e 

del Tesoro preso atto che la Commissione Finapze e Tesoro \ 
della Camera ha iniziato l'esame del prowedimento che rior-
dina il trattamento accessorio incentivante del personale fi-
naruiano. sospende lo sciopero proclamato a decorrere dal ; 
16 febbraio nnviando ogni decisione in materia alia posizione 
che il governo assumera di fronte alle conclusioni della pre-
detta commissione. 

Le rederazioni parastaUli aderenti alia CGIL. CISL e UIL, 
hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del 
settore. « La decisione — e detto in un comunicato — e stata 
presa in seginto al mancato inizio di trattative per l'attua-
zione di un autonomo riassetto istituzionaJe. normativo ed eco
nomico. della categoria >. 

Le tre Federazioni ai riuniranno alia fine della scttimana 
per concordare I'inasprimento deil'azione sindacale. 

to il voto della commissione 
Interni per i nuovi trattamenti 
di quiescenza dei dipendenti 
degli enti locali. malgrado i li-
miti imposti dal governo. La 
modifica piu rilevante concerne 
il < premio di fine servizio». 
che il governo voleva limitato 
a 1/18 dello stipendio percepito 
per ciascun anno, e che — dopo 
un accordo fra un comitato ri-
stretto della commissione, i 
sindacati e il ministro del Te
soro — e stato portato a 1/15 
(i comunisti proponevano 1/12. 
come per gli impiegati statali). 
Maggioranza e governo. tutta-
via. hanno respinto alcuni 
emendamenti comunisti tenden-
ti a includere nel provvedi-
mento i Vigili del Fuoco. di
pendenti da Comuni fino al 
1961. e gli ospedalieri (per i 
medici assistenli. in particolare. 
1'emendamento prevedeva che 
almeno fino alia emanazione 
della legge ospedaliera. fosse 
considerato a tutti gli effetti U 
salario base integrate da altri 
emolumenti). InoJtre. vengono 
mantenute le condizioni di mag-
gior favore efistenti in alcuni 
centri (specie Milano). mentre 
6 passato il testo limitative del 
governo riguardo alia indennita 
di licenziamento. 

Ancora la commissione La
voro della Camera, ha deciso di 
chiedcre cbe le sia affldato in 
sede legislativa il testo unifl
cato per l'assistenza malattia 
ai famigliari degli emigrati Ita
lian! in Svizzera e dei fronta
lieri. 

Gli artigiani che non abbia-
no piu di 10 dipendenti (com-
presi i famigliari) ai fin! della 
classifkrazione tributaria ven
gono inseriti nella categoria 
C/l. Cosi stabilisce una pro
posta di legge di iniziativa 
parlamentare. appro\-ata ieri 
dalla commissione Finanze e 
Tesoro della Camera. Prima. 
gli artigiani con piu di cinque 
dipendenti venivano tassati in 
base alia categoria B. il che 
comportava piii che il raddop-
DK> delle ahquote previste per 
i contnbuenU delia categona 
C/l. II governo ha accolto una 
richiesta del PCI per far va-
lere. m sede di valutazione dei 
ricorsi pendenti. i nuovi criteri 
stabihti col prowedimento. che 
ora dovra avere il voto dehni-
tivo del Senato. 

La legge approvata accoglie 
buona parte delle richieste 
contenute in una proposta co
munista del 1963. contro la 
quale il governo ha resistito 
finora. I notevoli limiti (specie 
per ijuanto concerne lartigia-
neto artistico) che i) prowedi
mento ancora contiene, ad av-
viso dei deputati comunisti. non 
offuscano la questione di prin
cipio. Tuttavia tali limiti do-
vranno essere eliminati dalla 
azione congiunta degli artigiani 
e dei gruppi parlamentari che 
appoggiano le loro rivendica-
zioaL 

Aumenti dell '8% 

circa in due anni 

Firmato 
il nuovo 

contratto per 
i gommai 

MILANO. 14 
Si e conclusa ieri sera a Mi

lano la trattativa per il rinno
vo del contratto per I lavora
tori della gomma. II nuovo con
tratto prevede tra I'altro un 
aumento dei salari e degli sti-
pendi dal 7.50 per cento al-
1*8-10 per cento circa, di cui 
il 5 per cento dal primo gen
naio scorso e la restante parte 
dal primo gennaio 1969; ridu-
zione di un'ora e mezzo del-
'orario (un'ora dal primo mag-
gio '68. mezz'ora dal luglio 
1969): scatti biennali per gl! 
operai: miglioramento della re-
golamentazione del cottimo: au
mento dell'indennita di anzia-
nita degli operai: deleghe per 
la riscossione dei contributi: 
miglioramenti perequatrti per le 
qualifiche speciali (ferie e ma
lattia): aumento del 10 per cen
to per la nona e decima ora 
dei dL?continui: I'istituzione dei 
comitati di prevenzione e sicn-
rezza: premio di produzione: mi-
glioramento della procedura per 
le vertenze con arbitrato per le 
qualifiche. Complessivamente. 
nel periodo di tre anni. il con
tratto prevede miglioramenti 
salariali del 19 per cento. 

II nuovo contratto apre la via 
alio sviluppo deil'azione sinda
cale al livello aziendale per i 
cottimi. le qualifiche. i premi di 
produzione fambiente di lavoro. 
considerato in particolare che 
la gTadualita dejdi aumenti sa
lariali sot tra e valore alia con-
quista ottcnuta. 

Convegno 

del PCI 

sul turismo 
0 24 e 25 prossiml. organiz

zato dal PCI, si svolgera a Ri
mini un convegno nazionale sul 
turismo. La relazione intra-
duttiva sara svolta dal compa
gno on. Nicola Pagliarani: I 
lavori saranno conclusi dal com
pagno Armando CossuUa della 
Direzione del partito. 

rio. Ha scritto Romagnoli — 
che ieri ha ricevuto l'omaggio 
di un minuto di silenzio di 
migliaia di braccianti in piedi 
e di commossi e ripetuti ap 
plausi al suo nome — che la 
riforma agraria era « un gran
de obiettivo liberatore >. 

E* stato il compagno Caleffi, 
segretario della Federbrac
cianti, a rievocare le tappe 
del duro e doloroso cammino. 
a valutare i frutli della lotta, 
a indicare i nuovi obiettivi sin-
dacali e politici. 11 compagno 
Mosca. segretario della CGIL, 
ha portato il saluto della 
CGIL, chiedendo ancora 1'aiu-
to insostituibile della organiz-
zazione di categoria piu for
te tra quelle esistenti; un aiu-
to per raggiungere tutti gli 
obiettivi di liberta per i quali 
si battono i lavoratori italiani. 

Muovendo dagli accesi anni 
del dopoguerra. Caleffi ha 
svolto un'analisi lucida e sin-
teticn del travagliato percor-
so seguito dal sindacato: dal
le prime riflessioni (anche cri-
tiche sul passato prefascista) 
della Confederterra. fino alia 
costituzione della Federbrac
cianti. a quella della Feder-
mezzadri, all'AIleanza dei con
tadini. II nuovo sistema di 
alieanze nelle campagne trovd 
la sua trave portante proprio 
nei braccianti. alia cui orga-
nizzazione toccd il difficile 
compito di elaborare, gia nelle 
difficili condizioni della rottu
ra politica e sindacale dello 
schieramento antifascista, la 
nuova piattaforma sindacale 
di lotta. Sono sfilati. crime 
in un film, gli anni duri del 
1948 e del '49: i quaranta gior
ni di scioperi in Toscana, i 
trentasei giorni di sciopero in 
tutta la Val Padana. le prime 
lotte mezzadrili, le occupazio-
ni dei feudi meridinnali. II fa-
scio unitario nasce spontaneo: 
imponibile di manodopera, 
terra ai contadini. nbolizione 
della mezzadria. I termini si 
fondono presto nelTobiettivo 
« liberatore » di cui parlava 
Romagnoli: la riforma agra
ria. Intanto dal ceppo della lot
ta contadina, nasce il fronte 
della solidarieta democratica 
che infligge una prima scon-
fitta al blocco agrario. La bat
taglia prosegue: il Piano del 
Lavoro ne rappresenta il mo
mento di generalizzazione e 
da nuovo impulso alia lotta. 
Si passa quindi a una nuova 
fase: le trasformazioni in agri-
coltura. la meccanizzazione. la 
nascita di nuovi e piu artJco-
lati consumi alimentari, l'ade-
sione al MEC con la minac 
ciosa prospettiva dell'apertu-
ra del mercato europeo. Go 
verno e agrari puntano alia 
efficienza. alia grande azien 
za capitalistica, alia produtti 
vita aziendale immediata. con 
centrando gli investimenti In 
poche zone e in stretta dipen-
denza dalle scelte del grande 
capitale monopolistico. E' il 
Piano Verde numero uno. La 
risposta d pronta e decisa: 
obiettivo primario la difesa 
deU'occupazione; e poi la ri 
forma dei patti agrari, la ri
forma delle strutture agrico-
Ie. La parola d'ordine e « la 
terra a chi la lavora >. Ca
leffi porta avanti la sua ana
lisi. rileva le debolezze del 
movimento, i suoi successJ: 
soprattutto emerge alia fine 
della sua relazione un dato: 
le indicazioni erano giuste. le 
scelte che si sono volute fare 
contro quelle indicazioni han
no portato la nostra agricol-
tura alia drammatica crisi at
tuale. alio esodo. alia tragedia 
deU'emigrazione e dell'abban-
dono di intere regioni del 
del paese. Le lotte del 1962. 
con 120 milioni di ore di scin 
pero. rompono il blocco sala-
riale e permettono in quel mo 
mento. dopo il successo. il pri
mo a w i o del dialogo sinda
cale. 

La prospettiva di lotta (la 
parita previdenziale. il sala 
rio, le pensdoni) e oggi piu for
te. piu unitaria: il lavoro di 
venti anni ha dato e devs con-
tinuare a dare i suoi frutti. 
E" a questo punto che ha pre
so la parola Mosca. per la 
CGIL, 

Clima teso e commosso, a 
conclusione. quando sono sta
ti distribuiti gli < attestati > 
della Federbraccianti ai fa
miliari dei tanti. troppi. brac
cianti caduti in Iotta o iropri-
gionati. Grande applauso ai 
figli di uno dei contadini di 
Isola di Caporizzuto, in pri-
gione ancora in questi giorni. 
Una ovazione commossa al 
fratello di Luciano Romagnoli. 
Giuseppe, e alia lettera di 01-
ga. la rooglie. 

I] saluto della Federrnerza* 
dri e stato portato dal com
pagno Ceri. Hanno parlato an
che Otello Magnani. Nosi (uno 
dei fondatori del 1848). Ferra
ri. sindaco di Ferrara. Stefa-
nini. L'assetnblea si & sciol-
ta mentre un gruppo corale 
cantava vecchie canzonl della 
c Bassa »: « Gli scariolanti » e 
< Se otto ore vi sembrano po
che... ». tra le altre. Per mol
ti che erano qui quelle can-
zoni sono ancora attualissime. 
Scariolano ancora e per otto 
ore al giorno. quando va bene. 

Rapporto dell'ISCO 

Ugo Baduel 

1968: molti 
interrogativi 
sull'economia 

italiana 
Sembra affermarsi la ten-
denza a maggiori investi
menti ma la ripresa della 
occupazione e incerta: 
manca un milione di posti 
lavoro rispetto al 1963 

L'espansione eLOuotnicu ita
liana e conterniata pel- ijuan
to nguurUa luuiiit'iiio dct ml-
dito nazionale e delta produ
zione industriale; rniiane ui-
vece moito cauio il giudizio 
sui tinudi ed ancora non 
stabiiizzati sintoiiu di ripre
sa dull occupaziune, il cui li
vello e comunque di uu mi
lione di unua uiteiioie al 
liveilo pre crisi tiyuJJ- Per il 
19(ia e previsto un ucceiuua-
to, rispelto ul lU6i, liierenieu-
to degli liivesunienli ma 
possono scorgersi numerosi 
punti interrogalivi posii, so
prattutto, dall aiiduuienio dei 
mercati iiUeniazionaii. muesli 
i dati di tutto e le vaiuiazio-
ni piii interesianti the emer-
gono dai rapporto reso nolo 
ieri dall'lstituto per lo studio 
della congiuntura (1SUU). 

Circa il cousuntivo lUti7 il 
rapjwrto non aggmugu nulla 
a quanto era gia uoto. In 
teressante e invece la pane 
speciale introdottu quest an
no nel documento e nvolta ad 
indagare sui riflessi della 
congiuntura internazionale 
sull econymia italianu. l̂ e pre-
visioni per il 1D68 avanzate 
dai paesi del MEC e dagli 
altri paesi del mondo — no-
ta il rapporto — iiuiicanu c-
voluzioni congiunturali piii 
sostenute del 11)1)7. In parti
colare per il complesso dei 
sei paesi del MEC si preve
de per il 11)08 un increnicnto 
dei redditi del 4,3 per eeiuo 
in media, cuntro una media 
del 2,3 per cento dell anno 
scorso. La previsione di un 
aumento del 4 |x.*r cento del 
reddito della Germania oc-
cidentale, ove fra il l'JGG e 
il 1967 si riscontro una dimi-
nuzione dello 0,7 iwr cento. 
fa credere che le esportazio-
ni italiane verso questo mer
cato potranno aumenta re. 

L'ISCO afferma anche che 
l'inchiesta condotta sulle 
< intenzioni di investimento » 
delle imprese italiane denota 
per il 1968 una tenden/a al-
l'aumento piu niarcata di 
quella verificatasi nel 1907: 
da un incremento del lti-lK 
per cento si dovrebbe arri
vare ad aumenti del 18-20 
per cento. Per quanto riguar-
da l'occupazione il rapporto 
parla di un proseguitnento 
della tendenza alia ripresa 
in quanto si presume che 
gli investimenti saranno di-
retti, sopratutto, ad amplin-
re la capacita produltiva. II 
meccanismo economico attua
le, senza alcun intervento 
pubblico, £ pero capacc di 
fornire sufficienti posti nuo
vi di lavoro? Una risposta 
negativa a questo interroga-
tivo e gia stata data dalla 
recente conferenza < trian-
golare ». 

Quanto ai punti interroga
tivi il rapporto ISCO sottoli-
nea che i piu pesanti vengo
no dalla possibile evoluzionc 
della congiuntura economica 
internazionale. Nessuno e na
turalmente in grado di dire 
oggi in termini di quantita 
quale sia stato il riflesso del
le svalutazioni monelarie pri
ma e poi delle mlsure prese 
da Johnson a difesa del do! 
laro. Agricoltura e turismo 
— avverte il rapporto ISCO 
— sono i settori che appaio-
no piu colpiti. 

L'attenzione \iene poi at-
tirata sulla uossibilita che 
in USA vengano adottate mi-
sure che in un modo o nel-
I'altro restringano le esporta-
aioni. Ugualmente sono pos-
sibili tensioni sul mercato dei 
capitali. In sostanza, conclu
de riSCO, la situazione eco
nomica internazionale richie-
de la massima attenzione per 
compensare con < impulsi > in
terni eventuali diminuzioni 
delle possibilita di esportazio-
ne. L'ISCO non lo dice per
che non 6 suo compito ma si 
pud aggiungere che questi 
correttivi saranno efficaci se 
verranno realizzati in dire-
zioni giuste e tempestiva-
mente. 

d. I. 

Strutture e loro 

rinnovamento 

Da oggi a 
Rimini il 
convegno 

Coop. Consumo 
RIMINI. 14 

Domani si apre a Rimini il 
convegno nazionale indetto dal
la Lega delle cooperative per 
un esaroe delle strutture e 
per il loro rinnovamento. 

In questa direzione gia al-
curie cose, e importanti. sono 
state fatte. Ci rifertamo ad e-
sempio alia trasformazione 
dell'AICC (Alleanza italiana 
cooperative di consumo) nel 
Consorzio unico nazionale 
Coop. Italia. La trasformazio
ne fu sanzlonata dall'assem-
blea nazionale dell'AICC a 
Smlmlone alia fine del m a t di 
giugno dello scorso 
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