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Alia ricerca delle promesse perdute 

Val di Sieve: crisi per i contadini 
e maggiori profitti agli agrari 

Centinaia di ettari di terre abbandonate — I nuclei mezzadrili ridotti dai 1600 del '56 a soli 650 — Dirottati verso i pro* 
prietari assenteisti i contributi statali che vengono negati alle iniziative associative dei contadini — La lotta nelle campagne 

I famosi olivi di Nipoz-
zano — la tenuta del mar-
chese Frescobaldi, nella val 

' di Sieve — fra poco non 
daranno piu frutti: com-
pletamente abbandomati , 
s tanno inselvatichendo in 
un paesaggio ogni giorno 
piu desolato. Le 24 fami-
glie di mezzadri che lavo-
ravano nell'azienda, di ol-
tre 250 ettari, sono com-
pletamente scomparse e so
no state sostituite da una 
quarantina di braccianti 
che lavorano i 50 60 etta
ri di vigneto che il Fresco
baldi ha jealizzato col con
tribute dello stato . II re-
sto e deserto! 

Anche nella Val di Sie
ve, quindi, la trasformazio-
ne capitalista porta con se 
distruzione di colture pre-
giate e la dispersione di 
un capitale umano incalco-
labile, mentre i profitti de-
gli agrari imprenditori si 
gonfiano grazie, non soltan-
to al contributo pubbheo, 
m a anche al tentativo di 
riprodurre nella campagne 
quel rapporto di sfrutta-
niento tipico dell'industria. 
Anche se la tendenza al su-
peramento della mezzadria 
ca, si muove per ora len-
tamente sul piano speri-
mentale , la realta di que-
sti comuni non si distacca 
da quella delle altre zone 
della provincia. 

Gli esempi negativi di u-
na politica, che affossa la 
agricoltura e conduce alia 
disperazione chi ci vive, in-
fatti, sono infiniti anche 
nella Val della Sieve e com-
prendono non so lo le 
situazioni determinate dal-
la scelta capitalista (che si 
ripercuote gravemente su 
mezzadri e braccianti e col-
tivatori direttl) , ma anche 
dalle leggi agrarie che, con 
la loro ambiguita, hanno 
costretto i mezzadri a dure 
lotte, costellate di denuncie 
e di condanne; dalla im-
possibilita di accedere alia 
terra e dalla s tessa beffa 
delle pensioni con il misero 
aumento di 1200 lire al me-
se. 

La realta, quindi, s ta nei 
fatti, e questi ci dicono 
che, anche nella Val della 
Sieve il centro sinistra non 
ha avviato a soluzione, an-
zi ha aggravato, le condi-
zioni dei contadini ai qua-
li, non e andata la terra. 

Chi paga per 

questa politica 
Fino a 10 anni or sono i 

coltivatori diretti del co-
mune di Pontassieve erano 
45, oggi sono appena 60 e 
150 in tutta la zona. Un 
misero incremento s e si tie-
ne conto, inoltre, che le ci-
fre comprendono anche 
niolti fittavoli e qualche 
bottegaio il quale, pos-
sedendo un fazzoletto di 
terra aveva cercato di ot
tenere per questa via quel
la pensione che allora gli 
era negata. 

Una situazione che pesa 
duramente su questa cate-
goria che riceve dallo sta
to le briciole di quei con
tributi che con larghezza 
vengono, invece, dirottati 
verso i proprietari assen
teisti ed i grandi impren
ditori che li util izzano, 
quasi sempre male, c o m e 
l'agrario Pelagallo di San 
Barto lo e Pelago il quale 
c o n i 30-40 milioni ottenu-
ti dallo s ta to , ha costrui-
t o in cima a una monta-
gna uno Stallone, abbando-
nato dopo 7 mesi . 

Tutto cid mentre l conta
dini , che vogl iono darsi u-
n a struttura associativa e 
cooperativa, si vedono ri-
I mtare i contributi , c o m e e 
avvenuto per il frantoio so-
ciale, della Val di S ieve e 
di Bagno a Ripoli , c h e d a 
cinque anni attende ancora 
II f inanziamento, costan-
temente rifiutato s o t t o i 
piu vari motivi , m a sostan-
zialmente epr escludere i 
mezzadri . Si aggiunga, in-
fine, la mancanza di un 
fondo di solidarieta che tu-
teli i contadini dalle gela-
te (corn'e a w e n u t o ques to 
anno) e dalle altre calami
ty naturali, e si complete
r s il quadro di una condi-
z ione impossibi le che, an
che fra i coltivatori diret
t i , ha prodotto una forte 
emorragia di forze giova-
ni che fa addirittura supe-
rare l'eta media dei mez
zadri che oltrepassa, ormai . 
il m u r o dei 50 anni. 

he conseguenze della po
litica di centro sinistra, so
n o cos l ripartite fra i mez
zadri (che , c o n l'espulsio-
ne sopportano il maggior 
p e s o ) , i coltivatori diretri, 
che vedono crescere i co-
st i di produzione ed istau 
rarsi un regime di concor-
renza, con l'azienda capita
l ista, che li strangola; ed 
1 braccianti, che ricevono 
salari di 50-60 mila l ire a: 
m e s e (ma una grande pa.' 
te . per il mancato rispetto 
d«i contratti e delle qu*»': 

f«wajunce appena le 

40 mila lire) e che sono 
costrett i , come accade alia 
fattoria di Grignano, a pa-
gare spesso 100-150 mila li
re di affitto all'anno per 
continuare ad abitare, nel
la s tessa casa dove hanno 
vissuto come mezzadri, sen-
za che il proprietario ap-
porti il benche minimo mi-
gl ioramento. Si giunge fi
no al punto — c o m e e av
venuto sempre alia fattoria 
di Grignano — che il fat-
tore (solerte galoppino li
berate) pretenderebbe addi
rittura di ritirare il fitto 
direttamente sulla busta 
paga del bracciante. 

Mille mezzadri 
sono fuggiti 

I nsultat i stanno in que
sti dati impressionanti: i 
1600 nuclei mezzadrili del 
*56, sono oggi appena 650, 
mentre i braccianti, aumen-
tati d-i 'HO :i !)<>() circa co- ' 

prono soltanto una minima 
parte delle circa 4000 uni-
ta lavorative esplulse dalla 
terra. Le leggi agrarie del 
centro sinistra — ci han
no detto i contadini — han
no certamente contribuito 
a creare questa situazione. 
Prendiamo, ad esempio , la 
legge sui mutui quaranten-
nali; ebbene, mancando lo 
equo prezzo ed il diritto di 
prelazione per il mezzadro, 
e chiaro che essa ha agi-
to in favore degli agrari 
ed ha creato situazioni ad
dirittura paradossali quale 
quella capitata al mezzadro 
Falcini che, dalla proprie-
taria Lina Baspini , si e vi-
sto chiedere 15 milioni per 
l'acquisto del podere, men
tre lo stato, dopo la sti-
ma dell' ispettorato agrario, 
che generalmente si aggira 
sul 50 per cento, interver-
ra sol tanto su 7 mil ioni 
circa. 

Esis te poi la situazione 

determinata dall'ambiguita 
dei patti agrari — peggio-
rati addirittura dallo sche
m a Rest ivo per l'applica-
zione dei quali i mezza
dri hanno condotto aspre 
battaglie, al termine delle 
quali si sono visti denun-
ciare ed anche condannare 
pesantemente, c o m e e il ca-
so del mezzadro Misuri di 
Acone, che avrebbe dovuto 
abbandonare in tronco il 
podere che la sua famiglia 
coltiva da 166 anni, o del
le decine che debbono pa-
gare centinaia di mifliaia 
di lire per le spese proces-
suali. 

Si risponde 
con la lotta 

La reazione dei contadi
ni, comunque, non lascia 
dubbi circa la volonta di 
realizzare rapporti nuovi 
nelle campagne e di rag 
giungere una democrat ica 

Per queste abitazioni gli ex-mezzadri, divenutl braccianti, dovrebbero pagare 100-150 mila lire 
il'anno di affitto 

riforma agraria. Si battono 
i braccianti nell'azienda ca
pitalista per rinnovare, mi-
gliorare e far rispettare i 
contratti; lottano i mezza
dri per stipulare accordi 
( c o m e quel lo realizzato dai 
35 mezzadri della fattoria 
Poggio Reali ei Colognole) 
che hanno superato nei fat
ti lo schema Restivo, re-
spinnto da tutti i lavora-
t o r i indipendentemente 
dalla loro appartenenza sin-
dacale o dalla loro fede po
litica. 

La battaglia, per6, non 
ha sol tanto carattere di-
fensivo m a anche di attac-
co c o m e provano le inizia
tive ( come quella di rea-
hzzare un piano di trasfor-
mazione su una ventina di 
ettari della fattoria Spal-
lett i) tese a ottenere i con
tributi dello stato per av-
viare trasformazioni che, 
in prospettiva, attraverso le 
forme associative — dalla 
produzione, alia trasforma-
zione, al consumo — pos-
sono realizzare un nuovo 
rapporto fra citta e cam-
pagna, capace di garantire 
piii alti redditi ai contadi
ni e di tutelare i consuma-
tori e gli stess i piccoli e-
sercenti , e l iminando la spe-
culazione degli intermediari 
e degli incettatori. 

In questa battaglia i con
tadini sanno di poter con-
tare s u una forza unitaria 
che in questi anni ha soste-
nuto, senza cedimenti o 
compromess i , il loro dirit
to alia terra: il PCI, che 
quando si trattb di chie
dere un chiarimento delle 
leggi agrarie, fu un punto 
di r i ferimento preciso che 
permise il coaugularsi di 
una posiz ione unitaria e-
spressasi nella proposta 
PCI-PSU-PSIUP, bloccata 
dalla DC alleata con le de-
stre. Oggi questo cammi-
no unitario pub essere ri-
preso rafforzando il PCI 
per avviare nelle campagne 
una polit ica nuova che fac-
cia del contadino il vero 
protagonista del rinnova-
m e n t o dell'agricoltura. 
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TEATRI 
TEATRO CO.MUNAI.E 

A l l e 21. s c c o n d a r a p p r c s e n t a -
z i o n e de l l 'opera « Itobcrto il 
c l i J \ o l o » di G i a c o m o M e y e r 
beer Maes tro d i re t tore : N i n o 
S a n 7 o g n o Hegista M a r g h e r i t a 
W a l l m a n n . 

FIRKN/.E TEATRO (Via del-
l'Onuolo 31) 
A l l e 21.15: « II m e m o r i a l e ». 

CINEMA 
Prime visioni 

ADR1ANO (Via Romagnosi -
Tel. 483 607) 
l ) r \ i l m a n Story , con G M a -
di«!<>n A • 

AL1IA.MI5KA (Piazza Beccana 
Tel. 663 (ill) 

Ucvt ln ian Story , con G Ma
d i s o n A • 

ARISTON (Piazza Ottavianl -
Tel 287.834) 
to . una donna 

ARLECC1IINO (Via de* Bar-
di Tel. 284J32) 
Trcnl s t r r t t a m e n t e s o r \ r c I i a t l 

CAPITOL (Via Castellani -
Tel 272.320) 
St * a l \ l chl pno . c o n L De 
Funt-s C • 

EIllSON (Piazza Repubblica -
Tel 23.110) 
II \ r c c h l o c 11 b a m b i n o , con 
M S i m o n Hit ^ ^ ^ 

EXCELSIOR (Via Cerretanl -
Tel. 272.798) 
Dandl t l a Ml lano . c o n G. M. 
V o l o n t e DR + + 

GAMBR1NUS (Via Brunelle-
schi Tel. 275.112) 
Helga DO 4.4. 

ODEON (Via del Sassetti • 
Tel. 24.068) 
Grazie z ia . c o n L. Gastoni 

(VM 18) DR • • • 
PRINCIPE (Via Cavour Te-

lefono 575^91) 
II f a n t a s m a di Londra, c o n U. 
Glas G 4 

SUPERCINEMA (Via Cimato-
ri 10 • Tel. 272.474) 
I.a s cuo la del la v io l enza . c o n 
S Po i t i er DR • 

VERDI (Tel. 296^42) 
L'aflare Goshenko 

Seconde visioni 
A L O E B A R A N ( T e l . 410.007) 

I s cgrc t l c h e s c o t t a n o 
A P U L I A ) t Via N a z i o n a l e 41 -

Tel 270.049) 
Cul d e sac , c o n D. P l e a s a n c e 

( V M 14) SA 4 4 4 
C A V O U R ( T e l . 587.700) 

I n d o v l n a ch l v i e n e a c e n a ? 
c o n S T r a c y DR 4 4 4 

C O L U M B I A ( T e l . 272.178) 
La s t a t u a c h e ur la 

ITALIA (Via Nazionale - Tele-
fono 21.069) 
J i m il prinio A + 

MANZON1 (Tel. 366.808) 
II profe ta , con V. G a s s m a n 

SA • 
MODERNISStMO (T. 275.954) 

Gangster S tory , c o n W. B e a t t y 
(VM 18) DR 4 4 

NAZIONALE (Via Cimatori -
Tel. 270.170) 
Camelo t , con R Harris M 4 

V1TTOR1A (Via Pagnlnl - Te-
lefono 480.879) 
Tutt l i mcrco l cd l , c o n J a n e 
Fonda S 4 

Terze visioni 
ALFIERl (Via M. del Popolo-

Tel. 282.137) 
P e r q u a l c h e topol ino In p iu 

DA 4 4 
A S T O R ( T e l . 2 2 2 3 8 8 ) 

La pa l lo t to la senza n o m e . c o n 
A M u r p h y A 4-

A S T O R I A i T e l . 663.945) 
D j a n g o . c o n F. N e r o 

(VM 18) A 4 
AURORA (Via Pacinotti - Te-

lefono 50.401) 
U n c o r p o da a m a r e . c o n E 
N a t h a n a e l (VM 13) D R 4 

AZZURR1 (Via PetreUa - Te-
lefono 33.102) 
I Riaili di Edgar W a l l a c e , c o n 

AVVISI SANITARI 

Dott. MA«L!ETTA 

Distunzioni sessuali 
S P E C I A L I S I * 

malattie del capelll 
VIA ORIUOLO. *9 Tel. 29S.971 

D*He weneree 

Non laseiote 
peggiorare lo rostra ERNIA 

Adoperale il SUPER NEO BARRERE P. R. 49 di Parigi 

F I R E N Z E : Via B g o S L o r e n z o . 3 - T. 296 072 - OGNI G I O R N O 
L U C C A : F a r m . Dr. Glann ln l P M S . F r e d l a n o - OGNI G I O R N O 
P R A T O : L n n 13 M a g g t o - F a r m Dr. Guast l - P.za d e l P c s c e 
LIVORNO Giov- 16 M a g g . - F a r m . In ternaz lona le - V i a G r a n d e 
VIARF.GGIO: Glov . 30 Magg . - S t u d i o m e d i c o . V i a F o s c o l o 27 
I.A S P E Z I A : V e n 31 M a g g i o - A l h e r g o Impero - Corso C a v o n r 

OGGI A PRATO 
PRESSO LA NUOVA CONCESSIONARY 

AUTOSET 
Viale Pier Delia Franceses - PRATO - Telefono 32.152 

ARRIVA LA CAROVANA SIMCA 

VISITATECI VI FAREMO PROVARE 
LA PREST1GI0SA GAMMA DELLE SIMCA 1968 

B Lee G 4 
CRISTALLO (Piazza Beccaria 

- Tel. 666.552) 
El Greco , c o n M. Ferrer 

DR 4 + 
EDEN (Via F. Cavallotti Te

lefono 225.643) 
I d u e s a n c u l o t t i , con F r a n c h i -
Ingrass ia C 4 

F I O R E L L A ( T e l . 660.240) 
Ric e J a n al ia conqul s ta del 
West 

FLORA SALA (Piazza Dalma-
zia Tel 470.101) 

Vaclo l 'amniazzo e torno . con 
G. Hi l ton A 4 

FLORA SALONE (Piazza Dal-
mazia - Tel. 470.101) 
TIITany m e m o r a n d u m , c o n K. 
Clark A 4 

GOLDONI (Via del Serragli 
Tel. 222.437) 
Brrsag l io m o b i l e , con T H a r 
d i n (VM H ) A 4 

G1ARDINO COLONNA (Tele
fono 660516) 
II c o l p o doppin del c a m a l e o n -
t c d'oro, c o n M. D a m o n A 4 

GIOLIO (Galiuzzo) 
S q u a d r l g t i a 663, con C. R o 
b e r t s o n A 4 4 

1 D E A L E ( T e l . 50.706) 
V i a g g i o a l s e t t i m o p l a n e t a . 
c o n J A g a r A 4 

I L P O R T I C O ( T e l . 6 7 5 5 3 0 ) 
La m a j a d e s n u d a . c o n A v a 
Gardner DR 4 4 

M A R C O N I ( T e l . 680.644) 
F l a s h m a n , c o n P. S t e v e n s 

A 4 
N l ' O V O C I N E M A ( F i g l i n e Val -

d a r n o ) 
L'art ig l io b lu 

S T A D I O ( T e l . 5 0 5 1 3 ) 
I ta l ian s e c r e t s erv i ce , c o n X. 
Manfred i SA 4 

P U C C I N I ( P i a z z a P u c c i n i -
Tel 32.067) 
Ore 15: II d e l i q u e n t e de l i ca to . 
c o n J L e w i s C 4 

UNIVERSALE (Tel. 226.196) 
Piano piano non t'agitare. con 
T Curtis SA 4 

DANCING 
CIRCOLO RICREATTVO LI-

BERTA* - QUARACCHI (Dan
cing Ragno Rosso - Telefo-
370.190) 
A l l e 21 t r a t t e n i m e n t o d a n -
z a n t e . S u o n a n o « 1 S o v r a n i > 

MILLELUCI (Campi Biscnzio) 
A l l e ore 2130 d a n z e S u o n a il 
c o m p l e s s o « A t h o s Marini > e 
« I T irren ic i ». 

SALONE RINASCTTA (Sesto 
Fiorentina - Bus 28 - Telef. 
440.147) 
T r a t t e n i m e n t o d a n z a n t e a l le 
o r e 16 e 21. S u o n a it c o m p l e s -
s o « T h e L e a d e r s ». 

< I'Uniti > oon c respons*. 
bilc dell* variazioni dl pro-
gramma che non vengano 
comunicale tempestivamen-
H alia redaziom dairAGIS 
o dai diretti intercssati. 

Successo de l lo sciopero 

ITALCEMENTI: 
I RICA TTI 

NON PIEGANO 
I LA VORA TORI 

Documentario 
della lotta 

degli studenti 
// serrato racconto della 

lotta degli studenti roma-
HI, e del progressiva esten-
dersi e consolidarsi del 
movimento studentesco, dai 
fatti di Valle Giulia alio 
scontro con i faseisti alia 
facolta di Legge dell'Um-
versita di Roma, articola-
to su due piani che si in-
trecciano e si danno luce a 
vicenda — la ripresa diret-
ta degli episodi piu salien-
ti che hanno caratterizza-
to momenta della lotta stu-
dentesca e I'eco di questa 
lotta attraverso una sa
pient e e spesso divertente 
rasseqna della stampa. di 
cui sono sottolmeate le mi-
stificazioni e i silenzi — 
costitirisce il primo numero 
del Cinegiornale realizzato 
totalmente dai movimento 
studentesco, con cui s'in-
tende. oltreche fornire una 
ampia documentazione del
la lotta degli studenti, ri-
cercare una sorta di verifi-
ca interna di questa lotta. 
attraverso cui il movimen
to viene raggiungendo una 
sua piu articolata prospet
tiva politica. 

Nonostante che H sono-
ro lasci spesso a desidera
te, sia dai punto di vista 
acustico, che per la scelta 
del sottofondo musicale (a 
parte la jelice baltuta ini-
ziale che riprende ironica-
mente la sigla del telegior-
nale), scorci felici. anche 
da un punto di vista filmi-
co, ritmano la narrazione 
in un susseguirsi incessan~ 
te di scontri. di manifesta-
zioni, di assemblee. a cui 
partecipano migliaia di 
giovani che danno vita a 
vere e proprie scene di 
massa. da cui emerge qua
le unico protagonista il mo
vimento studentesco. 

La forza e la compattez-
za raggiunta e sottolineata 
dai fatto che il movimento 
— dopo la chiusura della 
Universitd in seguito alio 
scontro con la polizia a 
Valle Giulia, continuano a 

riunirsifi dapprima a Piaz
za Navona sotto la pioggia, 
poi in una splendida mat-
Una a Villa Borghese e nei 
giorni seguenti presso la 
sede della Federazione Co-
munista romana, alia Uni
versitd Valdese al Palaz-
zetto dello Sport — ha di-
mostrato di poter soprav-
vivere anche al di fuori del
la sua sede nalurale. 

La protesta a Palazzo di 
Giustizia, il ritorno degli 
studenti nella Universitd. 
la cacciata dei poliziotti in 
borghese dai rettorato, il 
responsabile tentativo di 
evitare la provocazione fa-
scista e infine la battaglia 
con i faseisti aU'Universitd 
di legge sono ampiamente 
ripresi e seguiti dai cine
giornale. che, se ragqiunge 
una indubbia efficacia dai 
punto di vista della docu
mentazione e della propa
ganda. risulta meno effica-
ce dai punto di vista di 
un discorso politico. Attra
verso la ripresa di rari in-
terrenti nelle assemblee. di 
interviste e del vario alter-
narsi di parole d'ordine, 
emergono injatti qua e la 
elementi di confusione e di 
ambiguita. che rispecchia-
no questo primo momento 
della lotta del movimento 
studentesco. allorche que
sto non si era ancora chia-
ramenie dednito rispetto 
alle forze presenti sulla 
scena politico e non aveva 
ancora chiarito le media-
zioni politiche con cui por-
tare avanti la battaglia nel
la Universitd. quale mo
mento della contestazione 
della societd capitalistica, 

11 documentario proietta-
to alia facolta di Lettere e 
Magistero e al Circolo 
Buonarroti, ha incontrato 
un vivo successo fra gli 
studenti e i democratic! 
fiorentini. 

c. p. 

FIAT 500 
GAMINE 

(La Sbarazzma) L. 575.000 
prenotazaoni dott. Brandini 
Piazza Liberia - Firenze 

/ / negozio di fiducia 

COHFEZIOHI - TESSUTI 

di Cherici Luciano 
Via Marllrl dai Popolo. 4749 51-53 r. - Ttl . OT.7I7 
Via Piatraplana. M r . — Tclafono 21J9S - Firanzt 

I dipendenti dell'Italcemen-
ti hanno miziato ien uno 
sciopero di 72 ore per riven-
dicare la corretta apphcazione 
del contratto e per ottenere 
la hquidazione del premio di 
produzione del '67, cosl corn'e 
maturato nei van stabilimen 
ti; il pagamento degli arre-
trati dai 1963 al 19(57. delle 
maKgiorazioni per il lavoro a 
turno; la contrattazione del 
nuovo premio di produzione 
con decorrenza dai 1 gennaio 
'68, la distribuzione dell'ora-
rio, delle quahfiche: in una 
parola, per ottenere la solu
zione di una serie di proble-
mi che sono strettamente con-
nessi alia condizione operaia 
nolle fabbriche, ed al regime 
di sfruttamento e mancanza 
di liberta che, proprio alia 
Italcementi, assume forme ver-
gognose. 

E' bene dire subito che lo 
sciopero e riuscito, nonostan
te 1 ricatti, le minacce e le 
pesanti pressioni che la dire-
zione (attiaverso 1 suoi galop 
pini) ha esercitato sui lavora-
ton. La direzione dell'Italce-
menti di Pontassieve non e 
nuova ad atti di questo tipo 
che si esprimono, ad esem 
pio, nei mancato passaggio di 
qualifica per gli operai che 
scioperano (si hanno casi di 
lavoraton che da 25 anni at-
tendono di raggiungere la qua 
hfica supenore, con notevoh 
nrrdite di salario), nella mi-

e naccia di trasfenmento e 
nei ricatto, vergognoso, della 
casa. 

L'ltalcementi, infatti, possie-
de a Pontas5:eve alcune abi
tazioni che essa distributee ai 
propn dipendenti, secondo un 
criteno discriminatory che 
esclude sempre coloro che so
no attivi nella lotta e che non 
si piegano alle minacce ed 
alle intimidazioni. Un ricatto 
pesante e particolarmente 
sentito dai lavoraton che, m 
virtii delle speculazioni, deb 
bono sopportare affitti che 
raggiungono le 30 mila lire 
mensih, portandosi via spes
so U 50 per cento del salario. 

E' cosi, allora, che all'Ital-
cementi si entra sempre con 
la qualifica piu bassa (e con 
la raccomandazione del par-
roco e di notabili della DC) 
e che si ha la possibility di 
andare avanti soltanto se si 
dimostra di accettare supina-
mente una politica aziendale 
che, per sfruttare il lavorato-
re, ha bisogno di umiliare le 
personality e di calpestare i 
diritti. 

La battaglia condotta da 
•questi lavoratori va infatti 
collocata nella realta dello 
stabilimento di Pontassieve, 
vecchio di 30 o 40 anni, nei 
quale l'unico elemento di pro-
gresso e rappresentato dalla 
meccanizzazione che, natural-
mente, si e nsolta in un in
cremento dello sfruttamento a 
cui ha corrisposto una note-
vole decurtazione -dell'orga-
nico. 

Ecco alcune cifre che lo 
provano: dai 600 mila quin-
taii circa prodotti nei '56 con 
151 operai, si e passati ad ol-
tre un milione di qumtali pro
dotti nei '64, con 106 operai, 
per giungere al milione e 250 
mila quintali dello scorso an
no realizzati con appena 102 
operai. Una progressione co-
stante alia quale non ha cor
risposto un sostanziale aumen
to dei salari, rimasti mtolle-
rabilmente bassi — realizzata 
a prezzo della stessa salute 
dei lavoratori. 

Anche in questa azienda, 
infatti, si sono verificati casi 
di silicosi, alcuni dei quali 
hanno raggiunto stadi gra-
vissimi, spesso, senza che i 
lavoratori colpiti possano ot
tenere una pensione sufficien-
te a farli cessare una occupa-
zione cosi pericolosa. 

Ecco allora che questa bat
taglia mira non soltanto a 
stroncare la assurda resisten-
za del monopolio, ma anche 
a realizzare una serie di mi-
glioramenti che possono alle-
viare la durezza della condi
zione di questi lavoratori. 

CALCESTRLZZO — Dalle 
24 di ieri sera e in corso an
che lo sciopero unitano dei 
lavoratori del calcestruzzo, in 
lotta per il contratto di la
voro. L'agitazione interessa i 
lavoratori del Betonval, della 
Betonspa. della Redy Beton. 
Alle 10 di questa mattina e 
prevista nei Iocah della CCDL 
(Borgo de' Greci 3), una as-
semblea nei corso della quale 
i dingenti sindacali faranno 
il punto della lotta. 

LATERIZI — Anche 1 la 
voraton dei latenzi iniziano 
oggi uno sciopero di 24 ore 
in conseguenza della assurda 
posizione assunta dall'associa-
zione industnali la quale, in 
occasione della stesura dello 

v accordo gia raggiunto, ne ha 
modificato, peggiorandolo, il 
contenuto. Con questa lotta i 
lavoratori dei latenzi si pro-
pongono di ottenere una cifra 
« una tantum > di 30 mila li
re, il minimo contrattuale di 
cottimo, la regolamentazione 
deH'orario di lavoro. un mi-
gliore inquadramento delle 
quahfiche. 

DEL VIVO — Domani i la
voratori della Del Vivo effet-
tueranno un nuovo sciopero 
di 24 ore, nei quadro della 
lotta articolata per il rinno-
vo del contratto di lavoro gia 
scaduta dai dicembre scorso. 
Un nuovo sciopero di 48 ore 
verra affettuato lunedl della 
prossima settimana. Con que
ste sono gia 216 ore di scio
pero che i lavoratori della Del 
Vivo hanno dovuto effettuare 
— subendo grosse perdite sa-
lariali — a causa dell'tntran-
sigenza del padronato. 

Perche i giovani di ogcri 

clnraiuio il voto al PCI 
Un giovnne d i e per 
premiere il diploma de-
w lavoraie c studiare 
17-18 ore al giorno, per 
cinque anni 

Ho asststito alcune sere fa, 
appena utnto dalla scuola, al
ia contcrenza telensiva dplla 
DC tenuta a Napoli Cto che 
mt ha maggiormente colpito 
e stata la /rase scntta accan-
to alio scttdo croctato- «Dob-
btamo continuare » Continua
re che cosa9 Continuare a tre-
qare la povera gcnle che la-
vora, che suda per guada-
gnarsi il tozzo di pane, con
tinuare la serte dt scandali 
che tn quettt anni ha true-
sttto ll /'OCSf' 

lo sono uno studente lavo-
ratore. dl giorno lavoro e di 
sera vado a scuola Credetemi, 
sto aflrontando un sacrtficio 
non tndttferentc la notte va
do a dormue alle tre o alle 
quattro per studiare e al mat-
two. alle 7 30 QIU dai letto per 
andare m uffwio Siamo vtci-
m aqh esanu e franeamente 
non ce la faccio piu Possib
le che m un Paesc «lthero» co
me Vltalia non ct siano nor-
me giuridiehe che tutelmo tl 
tavoratorcstudcnlc7 E' mai 
possibile che un lavoraton--
studente debba conseguirc un 
diploma tn condtziom cosl 
tristt cd tmposstbilt? 8 ore 
d'uftwio o d'officnia, 4 o 5 di 
scuola, pn't •! o 5 dt studio-
totale 17 o IS ore al gtorno, 
e cosi per cinque anni E tut-
to questo perche non si d a-
vuta la possibility di andare 
m scuole normalt In questo 
nostro «Itbero» Paesc vi so
no giovani tntelligcnti. prepa-
rati, che non potsono andare 
a scuola e sfruttare cosi le 
loro cupacita perche devono 
andare a lavorare per atu-
tare la famiglia 

Avrei da dire tante altre 
co -. anche per rispondere al 
comtzio dei dc dalle pensio-
ni. alia fame di certa gente, 
alia miscria del Mezzogiorno, 
al problema della casa e de
gli affitti da strozzinaggio, 
ma lascio perdere perche tl 
mto scritto dtverrebbe trop-
po lungo. Concludo dicendo 
che nella mia famiglia ci so
no cinque persone che vote-
ranno. e questi cinque voti 
saranno per voi 

UNO 
STUDENTE - LAVORATORE 

(Milano) 

assistenzae 
previdenza 

•S '•* $7^$', 

Non gli piace Tltnlia 
della « amiglia Renve-
ntiti », roti i padroni 
d i e sfrultaiio e gli stu
denti in galera. 

Vi scrtvo oggt. 26 aprtle, 
non per crtticare ma per rin-
graziare Per nnqraziare la 
TV. ente tanto tnaiustamente 
calunntato Ringraziarlo di 
cosa9 chicderete Ebbene. del
la stupenda celebrazione del
la Ltherazione D'accordo. non 
ci sono stati docttmentari per 
approfondire cd illustrare 1 
temi della liesistenza. ma 
queste cose sono ormai un 
mezzo antico e tuort moda 
in un Paese che a dei e con 
tinuarc u Invece la TV ci ha 
otferto col teleqiornale alcu
ni stralvi dei dtscorst com-
memorativi tcnuti da Mora 
e Scelba, noti rcststcnti Poi, 
subito dopo, ecco una punta-
ta della a Famtqlia lienvenu 
ti »• quale miqliore omaqqio 
si poteia tare at nostri par-
twiam'' Perchd, icdi. cara U-
nita. la famiqlia Benvenutt 
rappresenta I'ltalta libera e 
ncca. I'ltalta che conta nei 
vtonda Per cosa hanno sot-
ferto, combattuto t nostrt 
parttqiam. per che cosa sono 
cadutt miqhata dt giovani'' 
Per trastorntare I'ltalta in u-
na grande tamtglia lienvenu 
ti, benpensante. ttmorata di 
Dio e che compra a rate. 

Che tmporta se. ventitre an
ni dopo. 1 padroni sfruttano 
arcora. se le fabbriche sotto 
occupate dalla polizia, se qli 
studentt che chtedono una 
scuola libera sono messl in 
qalera- tanto in questa Italia 
Benvenutt il babbo e archi-
tetto. la mamma certamente 
non lavora alia Marzotlo e tl 
fialto non va a scuola perchd 
suona al night Viva I'ltalta 
Benvenutt. dunque; Vltalia li 
bera e ncca fie miserie del 
Sud non contano perche quel
lo r un altro mondo). 

Ma sta pur certa, cara Uni-
ta, che 10, matrtcola del vo 
to. giovane che nei '48 man-
giava pagnottelle di farina a 
mertcana, il 19 maggio sapro 
dare at padroni del carro il 
ringraziamento che piu si me-
rttaitQ. 

RICCARDO PELLEGRINI 
(Pisa) 
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VECCHIE PENSIONI ED 
AUMENTO DI 2.400 LIRE 
MENSILI (R. Muzzi . Bolo-
pia). — Tra le numerose ini-
quita che la legge 328/1968 ha 
introdotto vi e quella con la 
quale si castiga i lavoratori 
che sono andati in pensione 
prima dell'l maggio 1968 a 
ricevere un aumento in cifra 
nssa pari a 2.400 lire mensili 
L aver ehminato l'aumento 
percentuale delle vecchie pen-
sioni, col preciso intento di 
far pagare la riforma anche 
ai vecrhi pensionati, non po-
tra non provocare le proteste 
degh intercssati. Se si con-
sidera che l'aumento percen
tuale e stato sempre rispet-
tato in tutte le precedent! leg
gi, con l'aumento del coeffi-
ciente. ed era pari a 72 con 
la legge 1338/1962 e fu porta-
to a 86,4 con la legge 903/1965, 
nessuna giustificazione puo 
essere quindi addotta, sul 
piano giuridico, per passare 
ad un aumento a cifra fissa. 
Tale linea e tanto piii ingiu-
sta perche non solo rende 
maggiore il distacco fra le 
vecchie e le nuove pensioni. 
ma perche annulla, senza al-
cun rispetto dei diritti acqui-
siti. Tunica dinamica che dif-
ferenziava le pensioni socia-
li dai trattamenti fatti dalle 
assicurazioni private: e cioe 
la rivalutazione percentuale. 
Ci6 vuol dire che i vecchi 
pensionati vedono distrutto 
uno dei pilastri del vecchio 
metodo di Hquidazione delle 
pensioni, togliendo a queste 
la prerogativa di venir au-
mentate in rapporto alia sva-
lutazione della lira, e sotto 
questo profilo v'e chi parla di 
incostituzionalita di d e 11 a 
norma. 

RIVALUTAZIONE DEI CON
TRIBUTI LNPS (C. Farina -
Augusta) — Bisogna distin-
guere la contnbuzione versa-
ta nell'assicurazione facoltatt-
va da quella versata nell'assi
curazione obbhgatoria; per la 
pnma e stata stabilita una ri
valutazione di 300 volte per i 
contributi versati dai '15 al '18 
con coefficienti degradanti fi
no al 1952 ed in seguito non 
piu rivalutati; per i contnbu-
ti versati nell'assicurazione 
generale obbhgatoria, a tut-
to il 30 apnle 1939, occor-
re nvalutarh una pnma vol-
ta mcltiplicandoli per 2,7. e 
quelli versati fra I'l maggio 
1939 ed il 31 marzo 1943 mcl-
uplicandoli per 1,5; con gli 
importi ottenuti da tali molti-
plicaziom e con la loro som-
ma devest fare la seconds 
nvalutazione moltiphcandoli 
per il coefficiente fissato dal
la legge 903/1965 pan a 86.4. 
Questa operazione interessa 
le pensioni liquidate col vec
chio sistema. 

PENSIONATI D'lNVALIDI-
TA* E TRATTENUTE NEL 
CASO LAVORINO (F. Recalca-
ti • Milano) — II DPR 488/1968, 
che regolamenta le norme con-
tenute nella legge 328/1968, 
precisa all'art. 20 che le pen
sion! di invalidita sono ridot-
te di una quota pari ad un 
terzo, nei caso il pensionato 
continui a lavorare. In un 
comma successivo dello stes-
so articoio, si precisa che per 
le pensioni di invalidita liqui
date con decorrenza anteriore 
all'l maggio 1968 e fatto sal
vo nmporto di 15 600 lire 
mensili. II divieto a percepi-
re le quote di magglorazione 

delle pensioni, unitamente agli 
assegni familiari, e operante 
nei caso che tali provvidenze 
riguardino lo stesso famiha-
re. All'art. 72 della citata leg
ge si precisa anche che al pen
sionato e fatta salva l'eventua-
le eccedenza dell'importo del
le quote di maggiorazione del
la pensione rispetto all'impor-
to degli assegni familiari. la 
qual cosa consiste nella scelta 
fra i due trattamenti per re-
clamare il piii favorevole. 

LA CORTE COSTITL'ZIONA-
LE E LA CUMULAIHLITA' 
DELLA PENSIONE CON IA 
RETRIBUZIONE (N.F. . Cre-
ma) — La Corte Costituziona-
le si e occupata della cumu-
labilita della pensione con la 
retribuzione n e l l a sentenza 
&V1963. con la quale ha di-
chiarato la incostituzionalita 
dell'art. 25 del DPR 818/1957 
perche estendeva ai pensiona
ti dei fondi speciali di previ
denza, sostitutivi dell'assiru-
razione generale obbligatoria, 
la trattenuta della pensione 
nei caso di occupazione dei 
titolari alle dipendenze di ter-
7i. Con tale norma il Deere-
to Presidenziale aveva porta-
to delle innovazioni rispetto 
alle norme contenute nell'ar-
tieolo 12 della legge 218/1952, 
con il quale si era introdot-
ta la trattenuta sulle pensioni 
per i soli pensionati dell'assi-
cura7ione generale obbligato
ria. La Corte non ha affer-
mato la Incostituzionalita del
la trattenuta sulla pensione. 
beasi la sua estensione ai 
pensionati del fondi special! 
di previdenza. 

Renato BuschI 

IL GOVERNO NF.MICO 
DEI 

MUTILATI DI GUERRA 
Egregio Direttore. nella ru-

bnca * Assistenza e previden
za » di rencrdi 26 apnle. alia 
voce «Aumenti delle pensio
ni di guerra » si afferma quan-
to segue- m Puntualmente, in 
vista delle elezioni pohtiche 
del 19 maggio 1968, il gover-
no di centro-sinistra sforna 
una serie di prowedimentl 
con I quail spera di accattl-
varsi le simpatie dei cittadi-
ni...». 

Tengo a precisare che U 
ooterno dt centro • sinistra 
per ben quattro anni si e op-
posto ai citati aumenti, men
tre i muttlati di guerra han
no nei contempo condotto 
grandi lotte ed hanno dato vi
ta ad imponenti manifestazio-
ni di protexta: Boloana 22 
gennaio 1964, Roma 30 aiu-
qno 1965 e 22 qiugno 1966, 
Milano (dall'Ernilia) 2 dicem
bre 1967. La sconfitta della po
sizione ooternativa si e avu-
ta il 7 dicembre 1967 al Se-
nato della Repubblica (mal-
grado la strenua resislenza 
del ministro Colombo) in se
de di dt<icussione dei bilan-
ci dello Stato. quando, su una 
mozione del senatore Paler
mo (PCI), si e riuscitt a met-
tere tn mtnoranza it gover-
no (107 toti contro 98). 

Quindi non di concessione, 
sia pure elettoralistica, si 
tratta, ma di una seria scon
fitta degli indirizzi gorerna-
tivl. 

Con ossercanza. 
ALBERTO VERONESI 
fPresidente della sczione 
di Bologna dell'ANMIG) 
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