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II governo ha rifiutato I'incontro per esaminarne il contenuto 

All'esame dei sindacati 
il decreto sulle pensioni 

Oggi incontro CGIL-CISL-UIL - Preoccupazioni per il modo in cui si intende applicare 
le norme riguardanfi gli operai agricoli e i pensionati die continuano a lavorare 

II governo ha inviato alio 
Confcderazioni dei lavoratori 
il tosto di un « decretone » con 
il quale intende dare attuazio-
ne alle delcghe contenute nel-
la ieggc sullo pensioni del 27 
inarzo. Nonostante il giudi/io 
negativo sulla legge la CGIL 
aveva chiesto al governo. nel-
le scorse settimane, di convo-
care i sindacati per discutere 
il contenuto dei decreti dele-
gati alio scopo di impedire che 
in questa fase venisse ulterior* 
mente peggiorata una legge di 
per so gia gravemente negati-
va per numerose categorie di 
lavoratori. La richiesta. a cui 
si era associala la CISL, non 
e stata accolta. II ministro del 
Lavoro sen. Bosco, ha profe-
rito evitaro un incontro dir«'tto 
ed ha chiesto un « parere » a 
distama con 1' avverten/a, 
tuttavia. che. poiche ci trovia-
mo a soli 13 giorni dalla data 

in cui deve entrare in vigore 
la legge, le cose devono ora 
essere fatte in fretta. 

Ieri mattina il testo del de
creto ha subito un primo esa-
me alia CGIL. Per questa mat
tina e prevista una riunione 
con la CISL e 1'UIL per com-
pletare questo esame. 

La elaborazione del testo del 
decreto. a quanto si sa. era 
stata allidata ai fun/ionari del-
TINPS. come se si trattasse di 
una materia esclusivamente 
tecnica. In realta. come risul-
ta dal testo della legge. il go
verno aveva la possibility di 
usare il decreto per andare in
contro ad alcune esigenze pres-
santi che durante la discussio-
nc parlamentare furono con-
cordomente fatte presenti da 
tutti i smdarati Una di queste 
esigenze era quella di togliere 
la categoria dei mezzadri. che 
comprende 400 mila famiglie. 
dall'attuale situazione di con-

fusione — la previdenza della 
categoria e regolata da quat-
tro regimi diversi — restituen-
dogli ci6 che il fascismo tblse 
ai mezzadri quarantacinque 
anni fa: il diritto alle stesse 
prestazioni degli altri lavorato
ri dipendenti nel regime ge-
nerale INPS. 

II modo in cui e stato pre-
parato il decreto. tuttavia. 
sta a significare che si e vo-
luto seguire un criterio restrit • 
tivo anche nell'applicazione 
di una legge che da aumenti 
insullicienti. in generale. e 
colpisce alia radice alcuni di-
ritti. come il pensionamento 
per an/ianita. il proseguimen-
to del lavoro. I'eta pensiona-
bile delle donne. 

Preoccupazioni sono snrte 
anche per I applica/ione della 
parte della legge che interes-
sa circa due milioni di operai 
agricoli, compartecipanti e 
piccoli coltivatori. Di esse si 

L'Azienda di Stato acquista ma non rivende 

Arance per 50 miliardi 
ammassate perilmacero 

Non si vogliono toccare gli speculatori — Anche i 200 mila quintali 
di formaggio grana non saranno posti in vendita — Sul crollo dei 
prezzi si innesta I'iniziativa speculativa della Federconsorzi — Pro-
spettive nere per i'agrumicoltura italiana e per quanti vi lavo-
rano se non si arrivera a un radicale mutamento di politica 

Arance per 50 miliardi di 
lire stanno per essere dtstrut-
te, dopo essere state acqutsta-
te dallo Stato a un prezzo 
di «salvataggio». II « brac-
cio» dell'opera2ione e la Fe
derconsorzi: in questi giorni 
I CAP di Catanta, Enna, Sl-
racusa e Messina hanno aper-
to 17 centri di raccolta dove 
si conta di ammassare 100 
mila quintali di merce. Solo 
in Calabria e in provincia dl 
Latlna Vammasso e stato af-
fidato all'Ente dl sviluppo. 
Ma il slgmficato dell'operazio-
ne non cambia: si offre ai 
contadini un prezzo mintmo. 
che non paga le spese e la 
fatica ma e sempre meglio di 
nulla, per far a sparire» la 
merce dal mercato perchA rial-
zino I prezzi. 

L'operazione e scattata tn-
fatti in segutto alia denun-
cia che si era verificato un 
crollo dei prezzi alia produ-
zione. In base al regolamen-
ti del MEC quando il prez
zo al produttore scende sot-
to un certo livello st ha la 
«dtchiarazione di crist gra
ve* e lo Stato interviene per 
acquistare il prodotto a un 
prezzo minima, ridotto dl un 
ulteriore 5%. Ma come e ap-
venuto questo crollo e diffi
cile dirlo. Non piit tardi dt 
un mese fa il bollettino eco-
nomico del Banco di Sicilta 
era ottimista sull'andamento 
del mercato dt quest anno, an
che grazie agli acqutstt fatti 
da paesl soclalistt Ancora og
gi, scorrendo I listint dei prez 
*rf, si pud constatare che sa-
bato scorso i tarocchi di buo-
na qualita st pagavano a Ra-

tmsa 100-110 lire al chllo (quel-
i che il consumatore com-

pro, pot, a 300 lire al chilo): 
i sanguinelli a 70-75 lire (100-
90 lire al chllo se calabrest). 
A Catania i prezzi per pro-
dotti da esportare erano su 
65-70 lire al chilo. Un merca
to precario. mAomma, ma non 
ancora tl crollo. 

Ctb rende piu che legiltimo 
il dubbto che tl crollo sta sta
to. in realth, dectso tn ben 
rtstrettt gruppt che mantpola-
no questo commercto. II pron
to insertmento della Federcon
sorzi. tn base a una repentl-
na intzwttva del piit autore-
role rappresentante siciltano 
della DC. Resttro, e tndtcati-
vo. La Federconsorzi ha una 
forte poslzione negli acqutstt 
delle arance- basta rallentare 
gli acqutstt per due giorni di 
seguito per far codere i prez
zi. Le tittime sono sempre n, 
esposte a tutti t contraccolpi, 
e sono t contadini pnrt di 
propn strvmenti dt merca
to. Lo si 6 rtslo all'mdomant 
stesso dell'tnizio degli acqut
stt statalL- ci st e affrettatl 
a dire, due Qiornt dopo Vtnl-
zio della operazione. che or-
mat era stato « lot to tl pie-
no». E mtgliala di contadiv.t 
erano rimastt fuori anche dal-
I'ammasso! In realta gran par
te delle arance da ammassa
re erano gia net magazzint 
della Federconsorzi che, con 
rmtervento dt Resttro. st e 
assicurata lo smercio di gran-
dt quantita di arance dt scar-
sa qualita, una vera e propria 
m rtpulitura » dei magazzint 

Accertare questi fatti. tut
tavia, i oggi tmpossibile. Son 
e'e un eomltato dt produtto-
ri. al mlnistero deU'Agrtcoltu-
ra. tncaricato di vagliare e de-
cidere sulle eondiziom dt cri
st del mercato. L'Azienda sta-
tale det mercatt agrtcolt in 

• tervtene. per ora, solo a pren 
dersi ta responsabtlttd e I'one-
re ttnanziano: al resto pensa 

. la Federconsorzi Ma e qui 
che comment anche il capita-
lo pili sconcertante della tac 

. cendw le arance possono es
sere mandate al macero con 
una dlstruztone di ricchezza 
«fw offend* le masse lavoro-

trici costrette a limitare il 
consumo di frutta; ma si pud 
anche trasformarle m succhi 
(se dt catt'wa qualita) o ven-
derle a basso prezzo sul mer-
cati. 

L'Azienda statale tuttavia ri-
fiuta di mettere il prodotto 
sul mercato. Proprio sabato 
scorso. in relazione ai 200 mi
la quintali di formaggio gra
na ammassatt in Emilia e 
Lombardia. I'AIMA ha fatto 
sapere che non mettera in ven
dita questi formaggt percM 
ctd « sarebbe contrario ai fini 
deiftntervento», che e quello 
dt tenere alti I prezzi. Ma e 
chiaro che qui non ci si rife-
risce gia ai prezzi al produt
tore, bensl al prezzi che gli 
speculatori impongono al det-
tagltanti e ai consumatort. Dal 
lato dei produttori, infatti. 
I'AIMA pud combattere ogni 
caduta di prezzo ripetendo lo 
ammasso ogni qualvolta il 
prezzo del «grana» scenda 
sotto le 1.050 lire al chilo. 
Dare questa garanzia al pro
duttore e il suo compito; non 
& suo compito aiutare tutti 
quelli che stanno in mezzo 
fra produttori e dettaglianti 
per far loro guadagnare mi
liardi portando il formaggio 
grana anche a duemila lire al 
chilo. 

Lo stesso e per le arance. 
Se lo Stato ha preso Vimpe-
gno dl difendere un deienni-
nato prezzo al produttore non 
deve limttarst a mintenere 
questo impegno solo H circo-
stanze eccezionalt ch* m-uja-
ri, vengono dectse in combut-
ta da un manlpolo di specu
latori con alia testa lo Feder
consorzi. Data questa garan
zia ai produttori, lo Stato ha 
lobbligo dt garantire anche 
I'interesse dei consumatort 
evitando ogni distruzione di 
ricchezza naztonale e renden-
do a prezzi normali attrater-
$o tutti i canali dlsponibili 

LAI MA pud aftittare o re-
quistre fabbriche per succhi 
di frutta per tutta la parte 
del prodotto dt scarsa quali
ta Per la parte migliore pud 
distrtbuire le arance ammas
sate a ospedali. scuole-convtt-
ti, enti comunall dl consumo, 
spacci cooperativi. Lo stesso 

vale anche per le mele e le 
pere che I'Azienda di Stato 
sta ammassando in Emilia, 
per un analogo stato di «crt-
sl graven. 

Dei 50 miliardi che si vo
gliono incenerire hanno blso-
gno i contadini, sia In Emi
lia che in Sicilta, per ammo-
dernare radicalmente il lavo
ro agricolo. Sullo sfondo del-
I'attuale crisi ci sono anche 
mutamenti nel panorama in-
ternaztonale che rtschiano di 
rtpercuotersi disastrosamente 
sui lavoratori italiani. Sut mer-
catl di Vienna, Bruxelles, Am-
bur go e Franco forte si ven-
dono sempre piit arance del 
Morocco e d'lsraele. Non toc-
ca certo all'Italia opporsi a 
un'espansione commerciale 
dei paesi vtclni del Mediter-
raneo. anche se Israele tra-
sforma i ricavl delle arance 
in acqutstt di armi e se il 
grande capitate tedesco e fran-
cese gtoca nel Nord Africa una 
carta neocolontalista. basata 
sutl'accordo con t «feudali » 
per lo sfruttamento delle mi-
mere dl ferro e della mano-
dopera a basso prezzo. Sap-
piamo che il bracciante del 
Morocco guadagna 350 lire al 
giorno a raccogltere arance e 
che il bracciante arabo degli 
aranceti d'lsraele sta poco 
meglio. Ma nonostante questo 
non e il protezionismo del 
MEC a danno det sottosvilup-
pati che not sosteniamo. 

Quello che occorre all'Italia 
e un nnnovamento pressochG 
totale della qualita e delle 
tecmche dt coltivaztone. La rt-
duzione di costi che pud de-
rivarne e anche la chiave per 
rendere meno dipendenti i 
produttori di arance dalle 
esportazioni potchi con prez
zi piu basst pud aumentare 
il consumo tnterno. Sono due 
facce dello stesso problema: 
distruggere le arance oggi, st-
gmfica negare la necessity 
stessa del rinnoramento, da
re un colpo alia speculaziv 
ne significa aprirgli la stra-
da Eccv dunque un lema 
molto concreto per tutte le 
forze pohtiche impegnate a 
fare nel Mezzogiorno una cam-
pagna elettorale imperniata 
sui probleml realL 

6 fatta portavoce la Feder-
braccianti-CGIL. che ha chie
sto: 

1) che per j lavoratori agri
coli subnrdinati comunque 
denominati i periodi di con-
tnbuzione figurativa — ai 
flni dell'agganciamento del
ta pensione alia retribu-
zione —, sono da calcola-
re sulla base dei salari con-
trattuali provinciali di quali-
flca e. in attesa d«i decreti 
ministcriali che recepiranno 
quei salari, sulla base di lire 
2.370 per giornata per i sala-
riati Hssi e di lire 2.670 per 
gli avventizi e assimilati: 

2) che a partire dal 1' 
maggio 1968 la pensione dei 
lavoratori agricoli subordi-
nati comunque denominati. e 
rapportata al salario giorna-
liero di lire 2.370 e lire 2670 
(rispettivamente per i sala-
riati flssi ed i bnrcianti av
ventizi ed assimilati) sulla 
base della contribuzione effet-
tiva e figurativa delle 156 
settimane precedenti la data 
di decorrenza della pensione. 
compresi, a tale fine, i periodi 
di lavoro. desumibili dai con
tribute prestati contempora-
neamente nei settori non agri
coli: 

3) che 1 periodi di contri
buzione figurativa ai flni di 
cui al punto 1) sono quelli di 
disoccupazione indennizzata, 
di malattia e tubercolosi. in-
fortunio, maternita ecc. senza 
alcuna limitazione; 

4) che per la retribuzione 
da determinarsi annualmente 
per provincia. con decreto del 
ministero del Lavoro. sia adot-
tato — per i giornalieri di 
campagna e assimilati — 
il sistema della media pon-
derale dei salari di qua-
liflca (in atto all'INAM per 
la determinazione dell'inden-
nita di malattia): ci6 dovreb-
be aver valore per la contri
buzione e per la fissazione 
della retribuzione contributiva. 
Per i salariati flssi siano adot-
tati i salari medi per qualifi-
ca. sia ai fini della contribu
zione che della retribuzione 
pensionabile. . 

Preoccupazioni gravi ha su-
scitato anche la possibile in-
terpretazione in senso perse-
cutorio della norma che so-
spende la pensione all'anziano 
che continua a lavorare. Gia 
e'e chi raffigura gli agenti 
dell'INPS in veste di investi-
gatori che pedinano il pensio-
nato per vedere se esplica 
qualche attivita: il dubbio non 
6 cam pa to in aria, poiche 
TINPS in fatto di flscalismo 
ha cattive tradizioni che pog-
giano sull'indirizzo politico 
(teso a pareggiare 1 bilanci 
costi quel che costi) dato alia 
nuova legge. Si tratta di esclu-
dere legalmente dalla tratte-
nuta. quindi. quei pensionati 
che prestino un'attivita secon-
daria o non continuativa. Ben 
sappiamo a quale triste mer
cato si k voluto dar vita con 
questa norma: poicbe i] la
voro del pensionato e «Hie-
gale» i padroni non manche-
ranno di speculare sui lavori 
a tempo parziale che possono 
concedere ai pensionati. Ma 
lo faranno con ancora mag-
giore protervia se la legge 
non legalizzera 1'attivita a 
tempo parziale. o a contratto 
a breve termine, del pensio
nato. 

Pur sapendo che il governo 
ha scelto la sua strada, che 6 
quella di imporre una legge 
impopolare e lesiva degli in-
teressi di molti anziani. que
sta fase dei decreti delegati 
non ha per questo minore im-
portanza. Si tratta di far su-
bire ai lavoratori il minimo 
danno possibile. di f rust rare 
il tentative che ormai sembra 
accertato. di rendere la legge 
anche un po* peggiore di quel
lo che e. 
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I ferrovieri 
di tutta 
I'Europa 

verso nuovi 
incontri 
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saltano: all'idroscalo di Milano un « Fury jet » dl cinque metri ha affrontato alia massima velocita un trampolino decollando per 
appena una decina dl metri (Telefoto) 

Si discute alia Fiera di Milano su una tecnica di grande attualita 

Possiamo difendere la salute 
dall'inquinamento dalle acque 

Carente e arretrata la legislazione italiana - L'opi-
nione pubblica ignora ancora la gravita del proble
ma - Le Industrie particolarmente «attive»: distil-
lerie, concerie, cartiere, zuccherifici, raffinerie, 
aziende tessili, della birra, casearie e conserviere 

L'interno della fiera di Milano (Telefoto A.P.) 

La direzione gia cerca di violare gli impegni assunti 

Rex: difendere l'accordo 
Positivi risultati dopo settimane di durissima lotta • Cottimo, pause, regolamentazione dei « rimpiazzi», fine dell'arbitrio 
padronale neila determinazione dei tempi - 1 sindacati mettono in guardia i lavoratori: vigilanza per difendere le conquiste 

Dal nostro inviato 
PORDEXONE. 16. 

II colo&so dell'indiuma italia
na di eleurooomesuci e stato 
il primo a ftrmare l'accordo 
aziendale. Alia Rex la lotta si 
e conclusa il 29 marzo. dopo 
o!tre due mesi in cui si erano 
suoeeduti scioperi generalt o ar-
ticolati e fermate di reparto du
rante le quali il canto di Ban-
diera roxsa e di Bella ciao era 
risuonato sotto i grandi capan-
noni. mentre qua«i o<mf frtomo 
si svoleevano cortei e manife-
Mazioni di piazza con migliaia 
di operai che bloccavano il 
traffico cittadino. 

c FT «tata la cxti hell a ta pio 
fo-te hattafflia «inrtacale che 
sia mai stata <o«tenirta alia 
Rex »• questo e il tfiidizlo dei 
(tfovsnl — che sono stati l'ani-
ma delta lotta — come aei piit 
anziani. E 0 rlsulUto e Unto 

pio tmportante e signiflcativo 
proprio perche Taccordo arien-
da!e e stato strappato quando 
era in corso — da parte della 
Conflndustna — il tentative di 
trasferire I'lntera vertenza in 
sede nazionale. 

Ora e ptKsibile. a due setti
mane di distanza. compiere gia 
un primo bilancio della lotta e 
dei suoi risultati. La Rex e la 
prima azienda di elettrodome-
stici associata alia Conflndustria 
nelta quale M sia strappata Tin-
trodizione del sistema di cot
timo A partire dal primo apri-
le 1969. sulla base di un con-
geftno di cottimo flssato da cia-
scun stabilimento dopo una pre-
ventiva discu*rione con le or-
ffanizzasoni sirviacali. ciascun 
operaio della Rex conoscera il 
proprio tndice di rendimento e 
ad esao sara colleftato il com-
penso salariale, Non sara doe 
pio possibile aH'azienda aumen
tare indiscriminatamente i ritml 
•d i carichi di lavoro. spingere 

a livelli .«empre piu alti lo sfor-
zo psico-nsico dei lavoratori. sen
za pagare alcuna contropartita. 

Su questo problema dei ritmi 
si apre una vivace diseussione 
fra il gruppo di operai con i 
quali stiamo discutendo. Dicono: 
« U rlMiltato immediato, piu im-
portante delta lotta. a parte il 
premio una tantum che rappre-
senta circa il 6.5 per cento di 
aumento sulla paga base, e sta
to proprio la fissazione delle pau
se per gli addetti alle catene ed 
alle giostre. e la precisa rego
lamentazione dei rimpiazzi. che 
non debbono mai essere inferio-
ri al 4 per cento degli addetti 
alia catena Prima i rimpiazzi. 
anzkrhe servire a sostituire gli 
operai della catena bisognosi di 
una paiî a venivano impiegati 
al posto degli assenti Coal i rim
piazzi non e'erano mai! ». 

Interloquisce un altro operaio: 
c Gia. adesso i rimpiazzi d so
no. hanno fatto nuove aasun-
zionL Perd i capi pretendono 

per questo un aumento della 
produzione, ed in tal modo si 
riprendono quello che ci hanno 
dato con le pause *. Intervie
ne un membro di Comrmssione 
interna: c Sappiamo che tentano 
di fare questo giochetto Nel 
l'accordo e stabihto che la di 
rezione non pu6 modificare i 
ritmi senza consultarsi con la 
controparte operaia. Ma l'ac
cordo cercano gia di metterse-
!o sotto i piedL Da molti re-
parti in questi giorni denunce 
di questo tipo e richieste di in-
tervento vengono fatte in con-
tinuazione alia Commissione in
terna >. 

tndubbiamente. il tipo di ac-
oordo conseguito presuppone da 
parte dei lavoratori una vigilan 
za. una sua continua difesa. una 
particolare capacita di « gestir-
io ». II distacco dal lavoro. san-
cito nellaccordo. di due memhri 
di Commissione interna per ogni 
stabilimento perche pouano 
compiere i controlli e gli inter-

venU neH'interesse dei lavora
tori in tutti i casi di controver-
sia. cosUtuisce il necessario stru-
mento per qjesta € g&^tione» 
dell'accordo Gia si va svilup-
pando un nuovo fermento nel 
grande complesso potlenooese. 
perche gli operai non mtendono 
farsi strappare. in fo-me piu o 
meno mascherate. il n^ultato 
conseguito con U riconoscimento 
del diritto alle * pause». E di 
questo malcontento si sono fatte 
immediatamente interpret! in 
modo unitario le tre organizza-
zioni sindacali che hanno ri-
chiamato lazienda al rispetto 
deali impegni assunti. 

E" un discorv) questo. che in 
veste non soltanto la Rex ma 
tutto il mondo del lavoro itaha-
no. I'intero quadro politico e 
sociale in cui la lotta operaia si 
sviluppa. Ed e questo quadro 
che occorre modificare proton-
damente. 

Mario Passi 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 16. 

II problema delle acque e or
mai da tempo una delle que-
stioni di maggior peso nel no
stro paese. sotto vari aspetti: 
controllo dei corsi d'acqua. ri-
fornimento d'acqua dolce dei 
piccoli e grandi centri. inquina-
mento delle acque aperte da 
parte di scarichi industriali. 
difficolta a fornire le quantita 
di acqua veramente imponenti 
richieste dall'industria. Non po-
teva mancare, quindi. anche al
ia Fiera Campionaria, il tema 
delle acque. trattato dall'uno o 
dall'altro punto di vista. 

La nostra legislazione straor-
dinariamente carente ed arre
trata sul controllo dell'inquina-
mento delle acque. e la rapida 
industrializzazione. concentrata 
soprattutto in determinate zone. 
verificatasi nel dopoguerra. han
no portato ad una situazione 
veramente pericolosa in pochi 
anni. II pubblico non ha ancora 
assimilato il problema in tutta 
la sua gravita. e non ha acqui-
sito il fatto che da tempo la 
tecnica modema ha affinato tut
ta una serie di impianti specia-
lizzati. di strumenti. di disposi-
tivi della massima precisione 
per il controllo del livello di 
inquinamento delle acque. e per 
la loro purificazione da qual-
siasi tipo di sostanza inquinante. 
dal fenolo all'olio da taglio. dai 
sali di cromo ai residuati sol-
forati delle raffinone. dai re-
sidui dell'industria alimentarc 
al detergenti schiumogeni per 
u«o dome^tico. 

Entro il perimetro della mo-
stra. si possono sfogliarr sche-
mi e foto. e dalle pubblica-
zioni disponibih seppure pre-
sentate in chiave pubblici-
taria. e possibile apprez^are le 
linee es5enziali di que4a tec
nica specializzata per la purifi
cazione delle acque inquinate. In 
primo luogo. I'acqua inquinata 
va analizzata per acce-iare la 
qualita e la quantita dell'inqui-
namento. con metodi chimiri e 
chimico fisici. va!endosi di ap-
parecchiature aopo^itamente st* 
diate. e di metodi ben precisi, 
che non tra^curano nemmeno la 
fa^e iniziale. e cioe la fa=« di 
prelievo dei camp-.oni. cne va 
effettuata con modalita ben de
terminate. Occorre pot. una vn]-
ta effettuato 1'esame di labo-
ratorio. dedume con quali me
todi e quali tipi di impianti 
deve es«ere effettuata la purifi 
ca zione. 

Tn molti ca-tf *pecte q-J3ndo 
rinqumamento non ha una ^o'a 
fonte inrlu«tria!e. ma mol'enliri. 
e di different! caratterisjiche. 
occorre awa'er^i di metodi e 
impfanti comn'essi. in quanto 
occorre eliminare per prima co-
sa le sostanre gro«o'.ane in «o-
«rjens;lone. indi eh'minare le *<v 
stanze che con«trmano o««ieeno. 
e qirindi o^taco!ano lo «vo!eersi 
dei naturali proce^^i di purifi 
cazione: occorre poi elimfnare 
le <o^tanze noefve di«cin',e. me-
diante as«o-hiTiento. ecamhio 
lonico prec-'nitan'noe e altri 
proce<^i. 

Capstolo tnteressante. tnfine. 
e quello che riguarda il recu-
pero possibile in molti casi. di 
sostanze economicamente ' pre-
giate dalle acque inquinate. il 
che richiede. caso per caso. un 
impianto specializzato. La tecni
ca della puriHcazione delle ac
que inquinate ha indivlduato al
cuni gruppi di Industrie parti
colarmente « attive » nelTinqui-
nare le acque e che nchiedono 
impianti di purificazione specia-
lizzati Tali gruppi sono in pri
mo lingo: fabbriche di birra. 
milto: disttllerie: concerie- In
dustrie tessili; cartiere: zuc
cherifici: industrie galvaniche: 
raffinerie di petrolio: industne 
casearie e conserviere. A que
ste si aggiunge tutta una se
rie di industrie quanlitativamen* 

te meno pesanti, agll effetti 
globali. ma eguaimente attive. 
agli effetti dell'inquinamento. 

La mostra di questa Fiera 
Campionaria. con il convegno 
che 1'accompagna «Acqua per 
domani >, e un'occasione per il 
pubblico. e piii ancora per 1 
responsabili dei van enti lo-
cali. il cui territorio 6 spesso 
pesantemente gravato dalle con-
seguenze dell'inquinamento in-
dustriale. per prender contatto 
con questa tecnica. per render-
si conto di quanto la modern a 
impiantistica mette a disposi-
zione per risolvere il problema. 

Purtroppo. sono ancora molti 
gli italiani che ritengono. co-
scientemente o meno. che 1'in-
quinamento industriale delle ac
que sia un < male > piu o meno 
inevitabile. che accompagna 
«fatalmente» il progresso in
dustriale. mentre si tratta in-
vece. chiaramente. di un abuso 
da parte delle industrie che. 
per non sobbarcarsi l'onere cer
to non troppo pesante. di pu-
rificare le acque prima di sc<i-
ricarle. gravano su intere zone 
e regioni con un danno incalcu
lable per I'agrieoltura. la pe-
sca, e la stessa salute dei citta-
dini. che finiscono. vivendo in 
una zona d'acque inquinate. per 
assorbire senza rendersene con
to. per cento vie. quantitativi 
tutt'altro che trascurabili di so-
stanze tossiche. 

p. S. 

Nel quadro degli accordi in-
tercorsi tra CGIL-CGT. si sono 
incontrati a Genova il 1J e il 
2 aprile 1968 le si-nretene nazio-
iidh del SFI U'GIL) e della 
FNC (CGT) di Franca. Al ter
mine deH'incontio, e stato uppio-
vato il scgueate documento: 

«Sotto r effetto (idle scelta 
mono|K)listiche nella econonua i 
problemi da affrontare per <|inn-
to concerne i trasporti ferroviari 
nei due Paesi sono sempre piu 
ldsMititi e riciuedono da paite 
delle organu^aziom suuiaeaU 
un'a/ione connine sempre piu 
coordmata. D' iltra parte le 
questioni relative all'attuazioiia 
di una politica comune <iei t a 
siwiti all'intemo dei Poesi della 
CKE sono affiontate da go\>-rno 
e dalle amiiiiiiistrai.om feiio 
\iarie inteietsate .sen/a almna 
consultazione delle nrganu/.iziu-
ni .sitwacah rappu^entative <iol 
personate 

I i>rov\edimenti fjia attuati e 
previbti neH'organiz/dzione di| 
trasiwiti. a seguito deHiiitr<xiu-
zione di nuove tetnidie. hanno 
per scopo di accentuate 'o 
sfruttamento del lavoratori e di 
aumentare l profitti capitahsti-
ci. mentre i sindacati nvendi-
cano che il prognose tecmco-
scieniilico sia inesso al seivizio 
del progiesM) soeiale nell'inte-
lesse dei lavoratori e dell intera 
na/ione 

La FNC CGT e il SFICGIL 
giudicano positivanK-nte gli in
contri del Mm e del 19B7 fra i 
sindacati feitovien di diversa 
altilia/ione liiterna/ionale. si au-
gurano che un nuovo incontro 
abbia luogo al line di esaminar* 
in comune i nuineios! p:oblemi 
che si pongono davanti ai ferro
vieri europoi e decidono di coor-
dinare i loro sfor^i al fine di 
realiziarlo il piu rapidamente 
possibile. 

SFI e FNC constatano che gli 
incontri bilateral) e multilateral! 
avuti nel l'JGti ed il semmano di 
Budapest del 1967 - che rag-
gruppava organu/azioni .!ei In 
rovieri aderenti alia FSM al.a 
CISL ed autonoini — hanno gia 
permesso lo sviluppo ultenore 
nel 196H dei contatti hilaterali 
con la Gran Bretagna. la Repuh-
blica Fetlerale Tedtsca e il Bel-
gio e creato miglion premesse 
per I'auspicato nuovo incontro 
di tutti i sindacati delt'Eurupa 
occidentale. 

Esse £i atigurano infine che s;a 
possibile instaurare fra tutti i 
sindacati ferrovieri dell'Europa 
capitalMa dei fruttuosi dialoghi 
hilaterali e multilateral! che per-
mettano positivi scambi di esjie-
rienze e di elaborare delle riven-
dicaziom comtini di carattere 
economico. sociale e di [xjlitica 
dei trasjxwti atte a fronteggiare 
il fronte governativo e padro
nale. 

Alio scopo di rendere sempre 
piu efheace detta collaborazione 
constderano necessario attuare 
periodici scambi di vedute anche 
fra i raggruppamenti di qualifl-
che dei ferrovieri dei due Paesi 
e fra centri ferroviari di mag-
giore importan7a. 

II SFICGIL e la FNC CGT 
com engono coniunemente d'im-
pegnarsi ad apportare un im-
portante contrihuto per il miglio
re successo di tutte le iniziative 
dell UIST-FSM moltiplicando le 
proprie iniziative verso i paesi 
dell'Europa occidentale. con il 
fine di contnbuire alia realizzn-
zione di un costruttivo dialogo 
internazionale. sindacale. come 
dalle projioste delly FSM nel 
suo VI congresso. ed in vista 
della realizzazione di una piu 
grande unita dazione interna
zionale dei lavoratori per il 
successo delle rivendicazioni ope-
raie. la pace e la hberta dei 
popoli ». 

Annunciato I'inasprimento della lotta 

Compatto lo sciopero 
dei medici ospedalieri 

Aderiscono alPastensione anche i medici radiologi 
2 Altissime astensioni di primart. aiuti e assist en'l nella pnmi 
Z giornata dello sciopero dei media ospedalieri proclamato flno 
~ a domani dalla giunta intersindacale. e al quale partecipan* 
- anche i medici radiologic! attraverso I'adesione della loro or-
~ gan.zzazione. Le ragioni delta lotta sono note: i medici ospa-
• dalieri chiedono il paga memo dei debiti da parte degli enti 
Z mutualistici e assistenziali e degli arretrati degli stipend], • 
2 solleatano la corresponsione integrale degli stipendi. Dal go-
•. vemo hanno avuto soltanto il riconoscimento delle richieste. 
~ mai e'e stato un atto concreto per risolvere I'annosa vertenza. 
- La respon^abilita della situazione di dtsagio creato dallo 
• sciopero negli ospedali non puo non ncadere pertanto >til 
2 go\erno La giunta mtersuidacaie dei medici ospedalieri chiede 
» inoltre. «una immediata sospensione del forzoso preievamento 
" economico che ITNADEL sta attuando e che oltre ai medici. 
- co:pisee le amrrunistraziom ospedaliere e di riflesso d livello 
Z deile rette » 
Z « Piu clamorose forme di lotta » — informa un comumcato 
- dell'intersindacale — saranno attuate cqualora non si dovessa 
^ veriflcare qualche fatto nuovo per una positive soluzione della 
- vertenza >. 

NEL 1961 

Air France ha trasportato 

circa 5 milioni di passeggeri 
Nel 1967 Air France ha tra

sportato 4.927.789 passeggeri sul
la sua rete mondiale. con un au
mento deil'8.6 per cento rispetto 
al 1966 ed ha realizzato circa un 
miliardo di tonnellate-chilometro. 

Per le Compagme Aeree I'anno 
1967 e stato difficile sia per la 
congiuntura economtca mondiale 
meno favorevole degli anni pre
cedenti. pnncipalmente in Euro 
pa dove si e notata una certa 
stasi neU'espansione economica. 
sia per la grave crisi politica 
che nell'estate del 1967. si e ve-
rificata nel Medio Oriente. 

Le linee Air France deii'Atlan-
tico del Nord hanno registrato 
un aumento del 22.3% rispetto al 
1966. queue delTAtlantico Cen
tra l e del Sud piu del I3.I**. 
verso 1'Estremo Oriente piu del 
18.4'*. Nel settore europeo I'au-
mento medio e stato del 10 3 ^ , 
aumento che si traduce in forma 
omogenea nei van sett on e ch« 
per quanto riguarda I'Italia A 
stato del 17.91. 

I risultati per I'anno 1967 pon
gono Air France, sul piano mon
diale. al quarto posto fra i tnV 
sportatori aerei momUalL • 
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