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Riprende I'iniziativa . 

e I'azione dei lavoratori 

Le richieste 
dei sindacati 

per la riforma 
tributaria 

Carli rispolvera la « politica dei redditi» 
Accuse del presidente dell'lntersind alle 
Confederazioni - Convocati i tre Direttivi 

per decidere lo sviluppo delle lotte 

he festivita hanno fornito 
al padronato privato e pub-
blico ed a numerosi ministri 
l'occasione di trarre bilanci, 
quasi sempre pessimistici. e 
di sottolineare tutle le «col-
pe > di cui si sarebbero mac-
chiati. nel corso del 1970, i 
sindacati e i lavoratori. Alle 
polemiche sulla « conflittuali-
ta permanente», condannata 
con asprezza dai portavoce 
padronali e governativi. i qua-
Ji tuttavia si sono ben guar-
dati perfino dall'accennare ai 
profondi motivi che spingono 
il mondo del lavoro all'azio-
ne. si sono aggiunte ieri nuo-
ve rampogne. 

II governatore della Banca 
d'ltalia. Guido Carli. ha ri-
spolverato la «politica dei 
redditi» sostenendo die, se 
non sara attuata, ne derive-
ranno aU'economia nazionale 
guai molto seri. II presiden
te delle aziende a partecipa-
zione statale (Intersind), Gli-
senti, si e spinto fino a di-
chiarare che < il gioco dei 
sindacati non e chiaro > e che 
«forse i sindacati stessi non 
si rendono conto delle loro 
richieste» pur riconoscendo, 
che le rivendicazioni poste dai 
sindacati alle aziende «van-
no nel senso corretto ». E* 
stato ancora Glisenti ad af-
fermare in una intervista dif
fusa ieri dalle agenzie, che 
« e giusU) e anche possibile 
ridurre gli orari di lavoro, 
migliorare la organizzazione 
del lavoro, accrescere il livel-
1Q economico degli operai, af-
frontare e risolvere il proble-
roa delle condizioni ambien-
tali». H presidente dell'lnter
sind, ha perd aggiunto, "subi-
to dopo, che « i tempi e i 
modi di porre le rivendica
zioni sono del tutto scorret-
ti > e che c le richieste (in tal 
modo) si trasformano in una 
sfida aU'economia nel suo in-
sieme ». 

E' questo un discorso vec-
chio. lo abbiamo sentito tut-
te le volte che i sindacati e 
i lavoratori hanno avanzato 
richieste precise. Certo. il pa
dronato privato e piu croz-
zo» del prof. Glisenti. Non 
solo non dice che le richieste 
dei sindacati sono giuste e 
possibili, ma nega addirittu-
ra che siano legittime. H pre
sidente dell'lntersind, e piu 
«aperto», afferma che le ri
vendicazioni sindacali posso-
no essere accolte pur-
che ccompatibili con le esi-
genze della economia di mer
cato 9 e purche siano rispet-
tati determinati tempi: tem
pi lunghi, naturalmente, anzi 
lunghissimi, fino al punto che 
ne sentiamo parlare da alme-
no dieci anni durante I quali, 
perd. non si e mai giunti al
ia composizione di una ver-
tenza aziendale o alia stipu-
lazione di un nuovo contrat-
to senza aspre lotte. 

Ma la verita, e che i nodi 
stanno venendo al pet-
tine uno ad uno. Nei prossi-
mi giorni, i comitati direttivi 
delle Confederazioni torne-
ranno a riunirsi per defini-
re la strategia e la tattica del 

sindacato in direzione delle 
riforme e delle lotte azienda-
li. Sono in ballo questioni di 
fondo, come la riforma tri
butaria, la casa, la sanita. la 
agricoltura, e una nuova po
litica per il Mezzogiorno, e 
come le richieste avanzate nel-
le aziende per i ritmi, i cotti-
mi le qualiflche gli orari. gli 
ambienti (cioe la salute e le 
retribuzioni). I sindacati han
no al riguardo idee molto 
chiare. al contrario di quan-
to sostengono Glisenti, la 
Confindustria. e diversi mi
nistri. 

Per la riforma tributaria, 
che rappresenta uno dei car-
dini della svolta politica ri-
vendicata dai mondo del la
voro. le Confederazioni chie-
dono, ad esempio, che deve es
sere anzitutto rovesciato il 
rapporto fra imposizione di-
retta e imposizione indiretta, 
che le Regioni e i comuni 
devono essere in grado di de
cidere sui criteri e sulla en-
tita delle imposizioni fiscali 
senza soggiacere alle «diret-
tive» del potere centrale che 
c ogni imposizione fiscale di-
retta deve corrispondere alia 
capacita contributiva di cia-
scuno» che « i redditi delle 
persone devono essere tassa-
ti al netto delle spese neces-
sarie a realizzarli » che la tas-
sazione dei redditi dei lavo
ratori « deve essere diminuita 
in rapporto alle spese effet-
tivamente sostenute per ga-
rantire la loro capacita di la
voro e di sostentamento > che 
le paghe siano esenti da im
posizioni < per una fascia di 
115 mila lire mensili (un mi-
lione e 500 mila lire all'an-
no) ^ che « sia elevata la tas-
sazione sulle societa (la piu 
bassa d'Europa)» che siano 
abolite le imposte indirette 
(consumo) per tutti i generi 
popolari. 

Una importante richiesta dei 
sindacati, decisiva ai fini del-
I'accertamento dei redditi 
da capitale, riguarda. inoltre. 
la creazione di una «anagra-
fe tributaria* articolata per 
Regioni e comuni e ammini-
strata da organismi elettivi 
a cominciare dalle consulte 
tributarie. Le tre Confedera
zioni rivendicano infine che, 
sull'intera materia, il Parla-
mento, sia chiamato ad un 
controllo diretto attraverso 
una speciale commissione per
manente formata da deputa-
ti e senatori, la quale deve 
avvalersi degli appositi orga-
ni statali. di quelli regiona-
li e di quelli comunali. 

Non si tratta di richieste 
a vuoto. ne di rivendicazioni 
generiche e fumose. E fl go-
verno non pud rispondere a 
queste richieste precise e det-
tagliate con una legge che si 
limita ad ammodernare 1'at-
tuale meccanismo per lasciar-
ne inalterata la sostanziale 
iniquita. I sindacati. il mon
do del lavoro, si battono per 
una effettiva giustizia tribu
taria. contro un sistema clas-
sista fin troppo scopertamen-
te reazionario. 

sir. se. 

II vero volto di un neocapitalista 

: dalle belle maniere 
al dimezzamento delle paghe 

Cosa significa, nell'attuale strategia dei padroni, la mi naccia di taglieggiare le paghe degli operai che sono co-
stretti a diminuire i ritmi di rendimento - Le « aperture » internazionaliste e la sostanza reazionaria del pa
drone della Bicocca - Le pressioni degli amici della destra e le manovre per tenere in pugno la Confindustria 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 4 

Tutta la colpa sarebbe del 
blsnonno. O il merito, se* 
condo 1 punti di vista. Sic-
come il vecchio Giovan Batti-
sta Pirelli aveva bisogno dl 
sprovincializzarsl, prese la di-
ligenza e andb In Inghilterra 
a far esperienza. Quando ritor-
n6 a Milano, incominclb la 
malattia della famiglla: 1'an-
glofilia 

Leopoldo, il bisnlpote (si fa 
per dire, perchê  anche lul i 
suoi quaranta e passa 11 ha 
gia suonatl), 1 "ultimo del gran-
di president!, che, a suo tem
po, succhlo «mal inglese» 
col latte della nutrice (forse 
di Manchester) che avrebbe 
potuto fare? «Veste all'ingle-
se» raccontano le lmplegate 
del grattacielo a un glornale 
di provincla con qualche am-
bizione. E come si comporta 
con voi? « All'inglese », rlspon-
de il coretto delle segreta-
rie. La forza delle tradizioni, 
si sa, e piii trascinante di 
un missile, piu dirompente di 
una meteorite. Poteva Leopol
do Pirelli associarsi con la 
« Good-Year »? Con la « Fire
stone »? O con la « Michelin »? 
Imparentarsi con gommai USA 
o francesi? Scherziamo! Car-
tello intemazionale di mono-
polio si, ma solo con la « Dun-
lop Limited e Co. of London». 
Una' questione di stile. 

Ricordate il «decretone» e 
il suo destino molto piu mi-
sero di quello deH'omonimo 
di Colombo? Sembrava la fi
ne del mondo «anclen regi
me » del padronato nostrano. 
Dove s'era mai visto un in-

La lotta 
alia Pirelli 
di Tivoli 

La lotta per il rinnovo del 
contratto di lavoro dei gom
mai interessa a Roma e in 
provincia circa 300 operai 
e impiegati. dipendenti della 
Pirelli, mentre altre mi-
gliaia sono i lavoratori del 
settore distribuiti nel gran-
de stabilimento della Good 
Year di Cisterna o in quello 
della Ceat. o della Miche
lin. 

Nel piu importante stabi
limento Pirelli, quello di 
Villa Adriana. nei pressi di 
Tivoli — gia protagonista 
di grandi e unitarie batta-
glie sindacali — nel mese 
di dicembre (come e awe-
nuto d'altronde nelle altre 
sedi) sono state effettuate 
42 ore di sciopero articolato 
per turni e per giomate. La 
partecipazione alia protesta 
e stata sempre massiccia. e 
nelle numerose assemblee 
che si sono svolte, sia in 
quelle dei singoli reparti, 
che in quelle generali. la 
combattivita e la compattez-
za dei lavoratori e scaturita 
sempre con grande vigore. 

Dal primo gennaio poi. 
come hanno stabilito i sin
dacati provinciali sulla base 
delle indicazioni delle orga-
nizzazioni nazionali. i lavo
ratori scioperano un'ora al 
gioroo da articolarsi per 
turno e reparto. Da oggi ini-
zia inoltre il blocco delle 
merci in uscita. Sono state 
fissate infine alcune manife-
stazioni. che si svolgeranno 
a Tivoli e a Torre Spaccata 
in preparazione di una gran
de protesta che dovra at 
traversare le vie della ca
pitale. 

Convegno della FILEF ad Avellino 

Campania: duecentomila 
emigrati in dieci anni 

AVELLINO, 4 
cLa Regions per una po

litica di sviluppo che sblocchl 
remigrazlone dai Mezzogior
no»: questo e stato il tema 
discusso nell'assemblea regio
n a l indetta dalla FILEF e 
•voltasi presso il salone della 
Biblioteca Provinciale di Avel
lino con la partecipazione di 
delegati della Campania e di 
numerosi Comuni delllrpinia 
tra cui Altavilla, Bagnoli, Baia-
no, Bisaccia, Bonito, Carife, 
Cervinara, Grottamonarda, Ge-
sualdo, Lacedonia, Mercoglia-
no, Scampitella, RotondL Val-
lata. Tra i present! vi erano 
•migrati In Germania, Svizze-
ra e Belgio, i consiglleri re
gional! Perrotta e Bassolino, 
l'on. Vetrano, ammJnistratori 
comunali e provincialL 

Un'ampia analisi della situa-
zione della Campania e 
del suol complessi problem! 
e squilibrL dai quail ha ori-
gine, specie nelle province dl 
Benevento e Avellino e in par
te delle altre province, come 
nel Cilento. neU'Alifano. nel 
Nolano, e stata fetta nell'as
semblea, sia nella relazlone del 
segretario della FILEF, Vol-
pe, che in numerosi Interventi. 

La Campania, sebbene sia 
una delle regioni meridional! 
In cui l'lndustria ha un note-
vole peso, ha visto negli ultl-
d i anni una preoccupante ten-
4*nza alia crescita dell'esodo 
•U'tctero e van»tf|Mord. Dal 

1939 al 1965 II numero degli 
espatri e stato, tra le regio
ni meridionali, piu alto in Pu-
glia; ma dai 1966 11 primato 
e passato alia Campania, che 
ha visto 42211 emigrati nel 
1966. 32.017 nel 1967. 31.846 nel 
1968, ultimo anno questo per 
11 quale si dispongano di dati 
di fonte govemativa. Tenendo 
conto del saldi tra espatri e 
rimpatri tra il 1957 e il 1968 
la Campania ha registrato un 
saldo negativo di 199240 unita. 

NeH'ambito della reglone 
particolarmente colpita e 1'Ir-
pinia: sullo spopolamento dl 
vaste zone agricole e anche 
sull'esodo recente dai capoluo-
go hanno fornito un'ampia do-
cumentazlone il prof. Freda, 
consigliere comunale dl Avel
lino, Cillo, responsabile della 
FILEF irplna, ProcacdnL Inse-
gnante dell'Alta Irplnia 

Ne e scaturito un vasto pro-
gramma di azione e di lotta 
per uno sviluppo economico 
che sia capace di arrestare 
l'esodo e dl richiamare In pa-
tria gli emigrati, come forza 
necessaria alio stesso sviluppo 
del Mezzogiorno. In partico-
lare, e stau proposta dall'as-
semblea alia Regione la convo-
cazione di una conferenza re-
gionale per l'esame del prov-
vedimenti immediatl e dl pro-
spettlva da adottare In pro-
poslto e per dar vita a orga
nismi regional! che si occupl-
no delta politica dell'emigra-
zlone. 

!l Parlamento 

deve discutere 

il ruolo delhSPE 
Sarebbe intenzione del mini-

stro del Bilancio e della Pro-
grammazione econonrica proce-
dere, in quahta di presidente 
delTIstituto di studi della pro-
grammazkne economica. ad una 
ristrutturazione deDo stesso isti-
tuto attuando una seoararjone 
tra personate addetto alle ricer-
che e personale addetto ai ser-
vizi del Segretariato generale 
per la programmaziooe econo
mica dello stesso minister©. 

Secoodo tali voci vi sarebbe 
il proponamento di attribuire 
responsabiMta di inizietiva e di 
ooordinaiTiento ed un ristretio 
gruppo di persone con uno 
sAema organizzativo che sem-
bra poco idoneo ad assicurare il 
contribute responsabile e quali-
ficato dei ricercatori dipendenti 
dell'ISPE. n compagno Chiaro-
monte. in una sua interrogazio-
ne al mmistro. ha sottolineato 
come tale ristrutturazione sa
rebbe opportuno rimandaria a 
dopo che il Parlamento avra 
discusso il prouteina del ruo
lo e deU'asaetto degH istituti 
pubbiid di rieerca ed in parti-
colare deU'ISPE. 

dustriale cosl « coraggloso »? 
E 11 « parte-time » (che sareb
be come dire in termini ca-
serecci: lavoro a tempo par-
zlale, ma volete mettere l'ef-
fetto che fa in lnglese)? Non 
avrebbe rivoluzionato la vita 
e 11 lavoro di milioni di den-
ne? 
' II «decretone» rlmase nel 
cassetto, per una ragione mol
to semplice; gli operai si 
erano accorti che tutto quel
lo che Pirelli proponeva ave
va ben pochl contenuti, dl-
clamo cosl, di carattere socla-
le, ma corrispondeva molto 
bene ad alcune necessita di 
rilanclo produttivo ad esclusi-
vo beneficio dei profitti azlen-
dali. La mlstiflcazlone durb 
10 spazio di un mattino; e, 
per la verita non fu poi tanto 
difficile l'opera di demistifi-
cazione. 

Pirelli non si diede per vin-
to. Erano tempi (non poi tan-
tc lontani: un anno fa poco 
piu, poco meno) In cui negli 
uffici del grattacielo gross! 
cervelli si spremevano come 
limoni per creare un'abile at-
tesa degli esiti della missio-
ne il cu! destino avrebbe di 
li a poco chiamato 1'ing. Leo
poldo: il rinnovamento della 
Confindustria. 

Aria nuova nella Confindu
stria: la societa in Italia e 
pluralistica, le tension! e I 
conflltti dl Interesse non van-
no soppressi, ma ricondotti al-
1'osservanza dolle regole dl 
una societa civile. I sindacati 
sono figli del demonio? No, 
rappresentano una realta con 
cui non si pub evitare di fare 
! conti e via di questo passo. 
Davanti al settarismo preisto-
rico del vecchio Costa si fa-
ceva strada un realismo pru-
dentemente riformistico? I 
giovani padroni premevano e 
Pirelli era il loro sole. Que
sto, almeno, sostenne per me-
si la pubblicistica padronale. 
Miope visione del mondo! Og
gi Pirelli per tenere le lotte, 
per pagare il contratto il me
no possibile e costretto a sco-
prirsi e a buttare alle ortiche 
il «vestito inglese». Senza 
conferenze stampa, senza pub-
blicita sul Corriere della Sera, 
con quattro parole secche bru-
talizza gli operai: o la plan-
tate col rendimento troppo 
basso o vi dimezzo il salario. 
Slamo al ricatto, all'illegali-
ta, alia rieerca dello scontro 
frontale. 

Pirelli, dunque, non crede 
piii alia politica della media-
zione? In realta e troppo buon 
« centrista», per non sapere 
come si amministrano I ma-
lumori dei suoi amici indu
strial!. E' indubbio che at-
tacchi da «destra» ne deve 
aver ingoiati parecchi in que
st! mest. C'e chi sostiene che 
qualche giorno prima della 
pubblicazione dell'awiso nelle 
portinerle degli stabilimentl, 
abbia ricevuto precise richie
ste da parte dei piu ottusl 
padroni lombardi. Dicono che 
sia stato Borletti (portavoce 
anche del Falck) a telefonar-
gli perentoriamente: «A quel 
rompi... dei sindacati bisogna 
fargliela finire, nai caplto?». 
Forse Borletti non conosce lo 
inglese, o forse ha parlato In 
termini piu da «gentleman*, 
perb ha ragione a perdere la 
calma: sono mesi che nelle 
sue fabbriche, come in quelle 
dei Falck, si sciopera. 

Quindi, Pirelli, in fondo, non 
ha capovolto una linea, che, 
nella realta, non aveva mai 
sublto sostanziali mutamenti; 
ha solo operato una scelta tat
tica, da una parte per accon-
tentare I suoi amici estreml-
sti, dall'altra per cercare dl 
riversare sulla classe operaia 
e sulle organlzzazioni sindaca
li tutto il peso delle sue con-
traddizioni. La minaccia di 
decurtare 11 salario, crea co
me rninimo e almeno momen-
taneamente, dlvisioni fra chi 
11 salario deve ricevere: l'lrri-
tazjone pub sfogars! sul sin
dacati, il ricatto pub pesare 
(e Pirelli oerchera dl farlo) 
sulle trattative per 11 contrat
to, si alimenta la campagna 
per la limitazione del diritto 
di sciopero. 

II consiglio di fabbrioa. Tor-
ganismo dl direzione unitaria 
della lotta recentemente costi-
tuito, ha gia risposto, ne! ter
mini che ha ritenuto piii ade-
renti alia volonta operaia, al 
« manifesto r della direzione: 
anche se dovesse costare piii 
sacrifici. la lotta oontinuera 
con le stesse forme attuate 
finora. Sarebbe perb sciocco 
nasoondere che non e stata 
una scelta facile, che sono af-
fiorate anche posizionl inge
nue (tfacciamo come se la 
minaccia di Pirelli non ci fos
se*) , che soprattutto e man-
cato rapprofondimento nella 
rieerca di forme di risposta 
generallzzanti e politiche alia 
svolta che il padrone ha vo-
luto imporre alia vertenza 
contrattuale. 

Rimane comunque un dato 
dl tatto che ci sembra di 
non secondarta importanza; la 
lotta si e fatta molto piu 
aspra. E proprlo per questo 
alia verlfica poliUcr non han
no retto alcune strane conce-
zloni che volevano contrastan-
te con gli Interessl della clas
se operaia l'opposizione alia 
«linea Pirelli», rispetto al 
«tradizionallsmo » nella lotta 
per il potere al vertice della 
Confindustria Non ha poi tan-
ta Importanza che pome han
no 1 padroni, o cosa produco-
no: ma 11 fatto che tuttl loro 
ubbidlscono ad una legge che 
raramente permette derogh* 
alia sua applicazione. 

•Let tore—-
all' Unita: 

Un recente sciopero degli impiegati della Pirelli a Milano 

Una proposta della Coop. Italia 

CONTROLLO PUBBLICO 
t / 

sul prezzo della carne 
Intervista con Fulco Checcucci, presidente dell'organizzazione coope-
rativa aderente alia Lega — I risultati della campagna dimostrativa 

SUL problema degli approwigionamenti car-
nei abbiamo rivolto, al Presidente della 

COOP-ITALIA, (il consorzio nazionale coope-
rativo di acquisti e vendite), Fulco CHEC
CUCCI, alcune domande. 

Quale h la sua opinione sulle cause 
che provocano £1 continuo aumento del 
prezzo delta carne? 

L'opinione della COOP-ITALIA — Consor
zio Nazionale di acquisti e vendite della coo-
perazlone di consumo, aderente alia Lega 
Nazionale delle Cooperative e Mutue — al 
riguardo e che sul caro cam! si intrecciano 
i cost! sociali derivanti dalla arretratezza 
strutturale della produzione agricola con quel
li di una sfrenata speculazione che manife-
sta i suoi effetti terminali sia nella moderna 
rete di vendita che nella struttura distribu-
tiva tradizionale al dettaglio. Piu che nel punt! 
di vendita, al banco del macellaio o al re
parto carni del supermercato, le cause del 
caro carni vanno ricercate nel fatto che, circa 
il 55°/o del fabbisogno nazionale di came vie-
ne oggi importato dall'estero. 

AlTinterno, rindicazione scaturita dalle II-
mitazioni derivanti alia zootecnia nazionale 
dalle decisioni del MEC agricolo, hanno por-
tato, negli scorsi anni alia mattanza sowen-
zionata degli allevamenti. Come si ricorda la 
parola d'ordine «accoppateli senza pietas 
ha portato alia eliminazione di gran parte 
del nostro patrimonio bovino. Oggi slamo 
giunti al punto che, per il nostro Paese. non 
si pub parlare di allevamenti bovini. Piii 
che di allevatori assistiamo all'opera di in-
grassatori che Iroportano soggetti giovani dal
l'estero, spesso con sotterfugi che consentono 
di aggirare gli impegni fiscali, e rimettono, 
sul mercato nazionale delle carni, il bovino 
adulto per la macellazione. Tali ingrassatoii 
sono, in ultima analisi, controllati dagli stessi 
" grandi importatori che, in un secondo tem
po, collocano sul mercato il bovino pronto 
per il macello. 

E' comprensibile che l'Associazione degli 
Importatori di carni bovine e quella d< >**ml 
cocgelate, che controllano di fatto gli approv-
vigionament!, possano fare, in assenza di ade-
guate verifiche o utilizzando a loro vantaggio 
le vigentl disposizicni sui prelievi doganaU, II 
prezzo interferendo e distorcendo spesso quel
lo che dovrebbe scaturire dai libera gioco 
della domanda e dell'offerta. Queste, sia pure 
per owia approssimazione, ritengono siano le 
cause che provocano il caro carni. 

Ritiene sia possibile prendere deOe 
' iniziative per ridurre rattaafe alto prez

zo delle cami? 
' l o penso sia possibile una sostanziale ri-

duzione degli attuali livelll del prezzo delle 
cami. Nei negozi cooperativi la bistecca si 
vende gia a meno rispetto alia concorrenza. 
Da una nostra iridagine risulta che la spesa 
per la came incide per il 30-32* • sul bilancio 
alimentare delle famigUe italiane. Si tratta di 
un grosso prelievo per un alimento fonda-
mentale. La COOP-ITALIA si e posta, nell'ot-
tobre scorso, 11 problema di intervenire, sul 
mercato, per limitare la continua ascesa dei 
prexzi con una azione dimostrativa di vendita 
delle cam! bovine a 330 lire il Kg. in meno 
dei prezxi correnti per le prime qualita. L'in-
tera rete di vendita nazionale e stata impe-
gnata. Dal 9 al 21 novembre, nei Supercoop 
e nei negozi cooperativi, le bistecche sono 
state poste in vendita, in tutto !1 Paese, a 
2.050 lire il Kg. rispetto al prezzo medio cor-
rente di 2.400 lire. 
- Nel corso di una riuscita conferenza al 
Circolo della Stampa di Milano, concomitante 
con il lancio della nostra iniziativa, i giorna-
listi delle piu importanti testate quotidiane e 
periodiche e della KAI-TV, ci chiesero come 
potevamo ridurre il prezzo. Nol rispondemmo 
che roperaxione carni potevpmo affrontarla 
In quanto la nostra struttura cooperativa e 
la concentrazione degli acquisti in un unico 
consorzio, ci consentivano dl saltare buona 

I n n ICAIII Part" delle taglie speculative. Dico buona 
• n o ISOIII parte, in quanto dobbiamo tuttora sottostare 

alle condizioni di un ristretto gruppo di im
portatori che dominano il mercato, pur riu-
scendo, comunque, a vendere nelle cooperati
ve, da tempo, la carne a minor prezzo. Per 
questo abbiamo chiesto ai ministeri compe-
tenti la concesslone di licenze di importazia 
ne per le carni. 

L'iniziativa dimostrativa della COOP-ITA
LIA sulla carne. si e collegata ad un ordine 
del giomo presentato il 5 ottobre al Senato 
tlai Senatore Torquato FUSI, ripreso dalla 
Camera nel novembre scorso e fatto prop"? 
dai Ministro del Tesoro, OnJe FERRARI AG-
GRADI, a nome del Governo, quale aracco-
mandazionev, che al punto 3° auspicava la 
emanazione di disposizioni che, «in deroga 
alle vigenti disposizioni deUa CEE, consen-
tano, ai Ministeri dell'Agricoltura e Foreste 
e del Commercio Estero, sentito il parere 
dell'AIMA, di importare dai Paesi terzi 
carni e latticini determinandone i contigenti 
ed i periodi e di concedere le licenze di im-
portazione dei medesimi prodotti a coopera
tive e loro Consorzi, retU dai principi della 
mutualita e senza fine di speculazione pri-
vata, e ad enti pubblici e da distribute al 
dettaglio a prezzi controllati preferibilmente 
attraverso gU Enti cooperativi ed i dettaglia-
ti associatis. Qualora tali licenze ci venisse-
ro concesse trasferiremmo tutti i conseguen-
ti vantaggi ai consumatori. 

La campagna di vendita dimostrativa sulle 
cami, della COOP-ITALIA, pur nei suoi limiti 
di tempo, ha suscitato ampi consensi fra i 
consumatori dimostrando in concrete, al di 
la della mera denuncia, quel che si pub fare 
per limitare la pressione speculativa e le di-
storsloni di mercato che provocano il caro-
carni. 

II bilancio della nostra campagna sulle 
cami, come d'altronde quello recente sulla 
frutta buona che rischiava di essere distrut-
ta con sowenzJoni statali, risulta positivo sia 
sul piano delle finalita di interesse pubblico 
che sono proprie della cooperazione, che su 
quello piii strettamente aziendale e contabile 
per la COOP-ITALIA. 

Qnali ulterior! iniziative si propone 
la COOP-ITALIA per portare avanti 
racioae contro ramnento dei prezzi? 

In via preliminare ritengo molto signifi
cative le iniziative dimostrative sorte intomo 
alia nostra campagna sulle carni. Esse hanno 
mobilitato la nostra base associativa. Parti
colarmente interessanti sono state le adesiom 
di importanti enti pubblici e le iniziative con-
cordate con consorzi dl dettaglianti in impor
tanti regioni italiane a favore della capacita 

' di acquisto dei consumatori. 
Dopo I'azione dimostrativa nel settore del

le carni e in quello deU'ortofrutta, ci propo-
- rdamo, in accordo con la Lega, di promuo-
vere azioni dimostrative per altri importanu 
prodotti. Per quanto conceme le riduzione 
permanente del prezzo delle cami, essa e 
collegata alia pratica attuazione della cracco-
mandazione* al Governo fatta da! Ministro 
del Tesoro Ferrari Aggradi, per la concessio-
ne al afoviroento cooperativo, di licenze di 
iroportazione di came da vendersi a prezzi 
controllati, di cui ho parlato prima. 

Contatti con 1 Ministeri competent! sono 
m corso da parte nostra, della Associazione 
Nazionale delle Cooperative dl Consumo, del 
suo Presidente OnJe Giulio SPALLONE in 
partlcolare, e della Lega. Le recent! vicissi-
tudini parlamentari connesse al dibatuto sul 
«Decretone > hanno sfasato i tempi dl attua
zione della « raocomandazione m del Ministro 
del Tesoro al Governo. La COOP-ITALIA si 
augura ora che i colloqui in corso per otte-
nere le licenze di importazione di carni, si 
concludano rapidamente con esito positivo 
per poter assolvere, nell'lnteresse della collet 
tivita nazionale e piu speditamente la sua 
funzione dl dedstvo strumento dl program-
maslone economica nel settore specinco di 
una «politica dei consumin di interesse po-
polare ed anUmonopolistico. 

Marco Marchetti 

I I dibattito 
al congress" ('(-l 
sindacato della 
sennla HAL 
Cart compagnt, • 

gli articoli ap/Mirst su I'Un!-
tft durante e a conclusmne 
dei lavort del primo Congres-
so del sindacato scuola CUIL 
non postnno nnn lasclare in-
sortdislattt 

Infatti. nel riassumere il di-' 
battito. non si da nessuno 
spazio a queqlt Interventi che 
— In manlera piii o meno 
polemtca — ponevano I'accen-
to sul modo di gestione del 
sindacato. sulla natura e sul 
ruolo che ad esso si vuole as-
segnare nell'amhlto del mo-
vlmento di classe e in colle-
gamento con lutte le forse 
orqnnizznte nrlla contedera-
zione 

Questa parztulita di infor-
mazione diventa piu nppart-
scente nel resocontn tatto da 
I'Unita del 22 rlicemhre sulle 
moziont pnlitiche rotate a con-
cluslone del lavort Si danno 
intatti ampt <,tralci della mo-
zione n. 1 (di mnqqioranza). 
mentre detle altre si llqulda 
con una frase ben poco chia-
riflcatrice il sionlficato e la 
sostanza politica In partlco
lare per quanto riauarda la 
mozione n. 2 (che ha raccol-
to 72 voti, pari a circa un 
quarto dei prcsentl). ci si li-
mtta a dire che in essa « so
no present! alcune difleren-
zlazioni sia tulla aestione del 
sindacato che sulla <itrateoia 
delle riforme ». Sarehhe stato 
molto piii utile sottolineare 
come le di(ferenzinziont inve-
stivano sovrnttutto Vanallst 
che st fa della scuola, dl cut 
si rifiuta il niolo di promo-
zione sociale e di servizio 
puhhlico neutro. 

Ancora una cosa, che mi 
sembra doveroso precisare, 
Si dice, ne l*Unita del 21 di
cembre. che sono state pre-
sentate tre liste. per la ele-
zione degli organismi diri-
genti: la prima, che racco-
qlleva PCI. PSl. indipendenti, 
e che ha avuto la maqqioran-
za del-voti. e altre due liste. 
In primo IUOQO. tenqo a ri-
levare che da mnlto tempo 
nplla conlederazwne non si 
usa un vocahnlario di questo 
genere. non st dedniscono, 
cine, le hste. In base a cor
renti di partlto, ma a linee 
sindacati diverse: in secondo 
luogo che gli indipendenti 
erano presenti in tutte le It-
ste, in particolare nella n. 2 
che — volendo a tutti i costi 
dare delle sigle — si poteva 
ben dire che si richiamava al
ia corrente del PSWP. 

E' chiaro — ed e questo 
che mi preme sottolineare — 
che non si e trattato di dtvt-
stonl schematiche fra partitt. 
In tutto il dibattito e emerso 
chtaramente che le dlfleren-
zlazioni di analisi e di pro-
spettiva sindacale passavano 
al di fuori e al di sopra di 
ogni riqida dlvistone partiti-
ca: scaturivano piuttosto da 
diverse impostazionl della po
litica sindacale. partendo tut
te da un baqaqlio di esperien-
ze e dl lavoro che 11 sinda
cato ha unltarlnmente porta
to avanti. 

FRANCESCA DI IORIO 
(Roma) 

In merito alle osservazionl 
della lettrice su) modo in cui 
il nostro giornale ha seguito 
I lavort del Congresso nazio
nale del sindacato scuola ade
rente alia CGIL, vogUamo far 
presente che abbiamo cerca-
to di cogliere gli element! dl 
fondo del dibattito, non sot-
tacendo le differen7iazioni, an
che rimarchevoH. che vi sono 
state, senza dare a nessuno 
etichette dJ vario genere. CI 
sia permesso percib dl dire 
che nessuna « parzialita dl in-
formazione» e stata da no! 
fatta anche se. come era no
stro dintto, abbiamo com-
mentato dicendo chiaramente 
quello che pensavnmo. II no
stro giudizio pub non colnci-
dere con quello della lettri
ce soprattutto su quello che 
• sarebbe stato ptii utile sot
tolineare» E' certo comun
que — basta per questo rltor-
nare con la mente ad alcunl 
interventi ed alle stesse mo-
zionl — che «le differenzia-
zioni» non investlvano «so
prattutto 1'analisi che si fa 
della scuola v. ma l'intero di
scorso sul sindacato e la stra
tegia delle riforme. Dl questo 
slamo ben convintl e ci& ab
biamo ritenuto dovproso rile 
vare. 

Ci e sembrato glusto rtpor-
tare ampi stralei della mozio
ne approvata. perche essa co-
stlruisce la piattaforma del-
I'attivita dl tutto II sindaca
to. anche se e vero che le al
tre mozionf hanno rappresen-
tato. come abbiamo seritto. 
nnn un fatto dl schematlca 
dlvisione ma proprlo un tm-
pegno dl unite, anche se con 
diverse sfumarure, nella chia-
rezza. Crediamo che I nostri 
lettori. che snno soprattutto 
lavoratori Interessatt a! pro
blem! della scuola. pin che 
alle polemiche interne al sin
dacato. apprezzino le Inizia
tive che. anche dai dibattito 
pib aeeeso, possono venh* fuo
ri e gli fmpepnl assuntl che 
erano appunto contenuti nel
la mozione approvata. 

Accettiamo la gtusta osser-
vazione sulla denominazlone 
delle liste- sarebbe stato piu 
giusto definirle con la loro 
cslgla sindacale». fa.ca.) 

I I falso 
anticonformismo 
del professore 
Caro direttore, 

leggc tn Belfagor una note 
relta a flrma Enrico Buraun-
dto, tntitolata tDiario di un 
esammatore », sulla nuale non 
vcrrebbe certo la pena di sof-
fermarsi, se non fosse appar-
sa tn una rtvista degnlssima 
per serieta saentiflca e eoe 
renza ideologica. 

L'autore e convtnto, come lo 
e sempre stata iTTnita, del 
I'tnutilita e dell'equtvocita de
gli esami dt maturith, anche 
nella verstone cosiddetta ttn 
novata; se non che, invece di 
risalire dai discorso specitlco 
a quello ben piii impegnatlvo 

sul diritto alio studio e sulla 
rtforma della scuola media su 
periore, eglt fa propri all at-
teggtamentt nichillsti di aJvv 
nl gruppetti minorttart e tra
duce il qualunnutsmo che ne 
deriva in un linguaggio voi 
gare e sprezzante. in una lot 
ma dx supponenza pegqiore 
del peggiore accademismo d» 
vecchio stampo 

Dopo aver dwhiarato cor» 
ostentato cmtsmo dt aver tx> 
luto presiedere alia matunta 
« perche aveva bisogno di sol
di v. l'autore tende in tutto il 
dtarlo al solo fine dt mett-ire 
in mostra un compiaciuto au 
toritratto di uomo molto col-
to, molto moderno. molto di 
sinistra, al di sopra dl auel 
I'infame palude dt stereo chi 
6 la nostra scuola (salvo tra 
dire qua e Id i vropri 'imtti 
di inseqnante e la propria CO-
dardia) Di qui un vlscemle 
dlsprezzo dl tutto e di mtti: 
gli studenti « sono arrivisti al
io stato puro » (ma il nostra 
personaagio non s'avvede che 
hannc II qran merito di fwf-
tere a nudo eerie sue viini-
flcative trustrazlont), col col-
leqhi salvabllt non riesce a 
stabillre un rapporto ooitti-
vo dl collnborazione e t->.nde 
— « pour cause a — a qluslifl-
carne Vapatia e la vilta. ' i>m-
co glornalista che si fa i*wo 
e presentato come un hestio-
ne ignorante che distorce tut 
to quel che qll vlen detto. 

Va da se che un simile 
atteggiamento, trritante per 
quanto ha di talsamente an-
ticontormlslico. non pwo ap 
pradare a nessun discorso p>* 
litico. che non sia il volume 
sberleffo verso chi lotta rM 
le riforme e crede negli nhiet-
twt che u movimento npzmlo 
di volta in volta vone alle sue 
giuste battagtie. anche ne' 
campo della scuola 

Grazle dell'ospttalittL 
GENNARO BARBAR1SI 

(Milano) 

I dolorosi 
fatti polacchi 
Cara Unita, 

una seria analtst marxista 
det dolorosi fatti polacchi & 
ptit che mat necessaria in que 
sto momenta Come ha teit< 
la stessa radio Varsavia e 
troppo semplice parlare a\: 
a tepptsmo a. e sarebbe iimxne 
un non voler qiungere nUt 
radict I'affermare che le torn 
mosse popolari. le manifesto-
zion* di protesta e gli scio 
peri operai delle cittd vor-
tualt del Baltico hanno In so 
la origine economica Quanto 
decine dl migllala di lavora
tori danno vita ad una dura 
sangulnosa lotta contro il ao-
verno del loro Paese, quando 
scendono uniti nelle str.ide 
per chledere un migltore te 
nore di vita, il malessere e 
veramente piu profondo. pru 
complesso. 

Mi sembra opportuno npor-
tare qui un brano che Lenin, 
nel 1920. scrtveva in « L'-utre-
mismo. malattia infantile aei 
comunismo». Dlceva: « Htro-
noscere apertamente un erro-
re, scoprirne le cause. ina>iz-
zare la situazione che lo ha 
generate studiare attentamen-
te i mezzi per corregq-t'io: 
questo e tndtzio della senetd 
dt un partlto. questo $i cnta-
ma adempiere il proprto ao-
vere.„ ». 

M. FANTJN1 
(Milano) 

Altre lettere suU'argurntn»o 
ci sono state scntte dai .et* 
tori: Virgilio RAND1 di Fur
nace Zavattini. Renato HlAN-
CHIN dl Udine, Giovanni 
COTTA dJ Cervo. U. FA VILLA 
di Cremona. S. VALLERI di 
Roma. Rolando PIGONI di 
Nizza (Francia) e Andrea 
BELLANO di Dampremy (Bel
gio). 

La legge 336 e 
i perseguitati 
antifaseisti 
Cara Unita, 

U mondo pullula dt dtsttn-
ziont ononflche create dai po
rt governi per premtare per
sone particolarmente mertf-
volt. Nel nostro Paese vt • 
addtrittura un'tntlnztnne « 
questa materia: Vultima e U 
cavalierato deU'Ordine di Vtt-
torio Veneto, tuttora in cor
so di assegnaaone. destinato 
ai reduci del primo conflitlo 
mondiale che siano tn po*~ 
sesso della Croce dt guerra, 
requisito indispensdbUe per «• 
rerne diritto. 

Estste tuttatna una catego-
ria dt persone che met iter eb-
be I'islituzione di una gtustt-
flcata onorificenza, ed e quel
la dei perseguitati politic! an
tifaseisti che per la riconqvt-
sta della democrazia sacriflca-
rono se stessi e la propria fa
miglla pur dl manllestare o-
pertamente sentimenti e idea-
li repressi barbaramente dot 
regime mussoliniano. 

Assistiamo tnvece ad assur-
de discrtmlnaziont net loro 
confrontt, una delle qualt ri
guarda a voto negativo della 
1' commissione Affari Costi-
tuzionali delta Camera alia 
proposta dl considerarli *as-
stmiiati* agli ex-combattenti 
ed agli mvalldl di guerra a 
proposito del prowedtmenti 
previsti dalla legge 336 a fa
vore det pubblici dipendenti 
che st trovano tn tale condt-
zione. 

Fcrtunatamente la compt-
tente commissione senator**-
le neUa seduta del 294-7$ 
approvd un ordine del giorno 
favorevole. per cut, tn con-
sideraztone del contrasto est-
stente tra I due rami del Par-
lamento, U mlnistero del Te
soro ha richlesto il parere del 
Consiglio di Stato. 

E' auspicabile che la que
stione possa ventre nsolta al 
piii presto tn senso positivo 
per questa categorta dt com 
battentt antifascist! che ' per 
le mutilazlonl ed tnvaltdtld n 
port ate nel corso delle perse 
cuztoni cut vennero fatti ng 
getto prima del 25 luqltn 1943 
sono titolan dt un assegno 
speciale dt benemerema. 

LETTERA FIRMATA 
(Montepulciano . Siena) 


