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RIFORME 

Le Confederazioni 
rilanciano 

la lotta unitaria 
Domani la riunione congiunta dei Comitati dirgt-
tivi CGIL, CISL e UIL • Nuovo incontro col go-
verno venerdi prossimo - Tradurre subito in atto 
gli impegni per la casa e la sanita - II governo 
deve rifare da capo la legge tributaria - Le que

stion! dell'unita sindacale organica 

Martedi la grande manifestazione indetta dall'AUeanza, ACLI, UCI, cooperative 

Un anno di lotte dei contadini 
per la legge sui fitti agrari 

II provvedimento varato dal Senato & da tempo alia Camera • DC e Bonomi non hanno chiarito la 
rendita parassitaria di 100 miliardi I'anno • Cresce nelle campagne I'unita per imporre I'approvazione 

loro posizione - Una 
immediata della legge 

La riunione congiunta dei 
Comitati direttivi delle tre 
Confederazioni comincera do
mani pomeriggio e si protrar-
ra per 1'intera giornata di 
martedi. All'ordine del giorno 
figurano i problem! delle ri-
forme e il rilancio dell'azione 
sindacale per una nuova po-
litica di sviluppo. CGIL, CISL 
e UIL si trovano di fronte al
ia necessity di stabilire una 
strategia d'attaeco suirintero 
arco delle loro richieste per 
la casa, la sanita, la riforma 
tributaria. i trasporti, la po
litica per il Mezzogiorno. la 
politica agricola. La discus-
aione. su questi temi di fon-
do. avra luogo in base ad un 
documento in cui vengono in
dicate le linee di massima 
della ini2iativa sindacale uni
taria. articolata nelle region!, 
nelle province e nei comuni. 

Non e escluso. d'altra parte. 
che nel corso del dibattito ven-
ga posto 1'accento anche sul-
le questioni connesse al con-
seguimento dell'unita organi
ca. E questo anche perche ai 
vertici di alcune organizzazio
ni (ci riferiamo in particola-
re alia UIL e alia sortita di 
un gruppo di dirigenti della 
CISL) si sono verificati. negli 
ultimi giorni. azioni chiara-
mente frenanti. mentre nel
le fabbriche l'iniziativa unita
ria e andata assumendo con-
tenuti e contorni sempre piu 
precisi. 

La assemblea dei direttivi, 
CGIL. CISL. e UIL. per altro 
si annuncia interessante so-
prattutto perchp avviene in 
un momento particolarmente 
complesso e travagliato della 
vita politica nazionale, carat-
terizzato da profondi contra-
sti in seno al governo an
che e specialmente in ordine 
al ruolo del movimento sin
dacale. Forse qualcuno pen-
sava che. dopo l'aspro e rei-
terato attacco ai sindacati da 
parte del padronato pubblico 
e private del governatore del
la Banca d'ltalia. e di alcuni 
esponenti governativi. il mo
vimento sindacale nelle fab
briche e nel Paese avesse su
bito quanto meno una battuta 
di arresto. La continuity delle 
lotte contrattuali e sindacali 
(marittimi, portuali. metal-
meccanici a Napoli, Milano e 
Torino, gommai. conciari, mi-
natori. toscani e sardi) e la 
ripresa dell'azione per le ri-
forme sulla base di una scel-
ta piu precisa degli obiettivi 
e delle controparti quale si 
ripromettono di attuare le tre 
Confederazioni stanno invece 
a dimostrare che, nonostante 
il gran chiasso fatto intorno 
alle rivendicazioni dei Iavo-
ratori. l'iniziativa unitaria va 
avanti e il sindacato si pone 
con sempre maggiore autore-
volezza come parte attiva ed 
essenziale nella determinazio-
ne delle decision! di interes-
se generale. 

I Comitati direttivi del
la CGIL. CISL. e UIL non 
mancheranno di sottolineare 
anzitutto, il diritto del movi
mento di partecipare alle 
grandi scelte politiche. E del 
resto la richiesta — che Co
lombo ha dovuto accogliere — 
di nuovi incontri col governo 
(il prossimo e previsto per ve
nerdi) assume oggi proprio 
questo significato: cosi come 
le dichiarazioni rilasciate nei 
giorni scorsi dai massimi di
rigenti delle Confederazioni e 
da una serie di esponenti del 
movimento sindacale hanno 
messo in evidenza I'intenzio-
ne — e la necessita — di da
re una risposta forte e Ine-
quivocabUe all'offensiva di de-
stra scatenata dal padronato e 
dal < partito della crisi ». 

Si tratta. d'altronde. di ot-
tenere impegni chiari e a sca-
denze rawicinate su questio
ni che investono direttamente 
gli interessi generali dei la-
voratori e delle masse popo-
lari. Si tratta anzitutto di pre-
cisare le linee della riforma 
sanitaria e di quella urbani-

stica per cui fra governo e 
sindacati vi 6 stato un am-
pio confronto di posizioni. Si 
tratta di indurre il governo a 
modificare radicalmente le sue 
posizioni sulla riforma tribu
taria. Si tratta inoltre di pren-
dere subito in esame 1 pro
blem! dei trasporti, e della 
agricoltura. Si tratta. tnfine, 
di affrontare con la dovuta 
serieta ed urgenza la dram-
matica «questione meridio-
nale ». 

Tutto questo presuppone 
una politica econoniica pro-
fondamente diversa da quel
la finora condotta. I sindacati 
non si sono mai nTiutati di 
collegare i problemi delle ri-
forme con quelli del loro fi-
nanziamento. Ma si battono 
perche il rapporto tra riforme 
e risorse sia concepito come 
« strumento > per modificare 
1'attuale meccanismo di accu-
mulazione e di sviluppo eco-
nomico colpendo i profitti (la 
Fiat ha aumentato di 275 mi
liardi il proprio fatturato. mi-
gliorando anche e sensibil-
mente la produzione. proprio 
durante I'infuocato anno "70) 
le posizioni di rendita. la spe-
culazione. 

Sirio Sebastianelli 

Per il prezzo integrative dell'olio 

Bari: scioperi 
nelle campagne 

BARI. 16. 
Una protesta contadina di 

proporzioni che ha pochi 
precedenti, e in atto da di-
versi giorni nel Barese. Scio
peri generali cittadini e chiu-
sura delle scuole e paralisi 
di ogni attivita commercia-
le a Bifonto. Terlizzi. Cas-
sano. Sannicandro; manife 
stazioni e scioperi in decine 
di altri comuni. 

AUa settimana di prote
sta contadina. indetta dalla 
Alleanza dei contadini. dal
le ACLI. dall'Unione Colti-
vaton italiani. dal Consor-
zio vinicolo e da altre orga-
nizzazioni contadine. hanno 
aderito diverse decine di 
migliaia di contadini coltiva-
tori e olivicultori. Alia ba
se della protesta la richie
sta dell'immediata approva-
zione della nuova legge sui 
fitti agrari. il pagamento del 
prezzo integrative sull'olio di 
oliva dell'annata scorsa e 
quella ancora in corso. la 
parita assistenziale e previ-
denziale. la ristrutturazione 
del settore olivicolo. 

La situazione nelle campa
gne baresi. come del resto 
in tutte quelle pugliesi. si e 
fatta in questo ultimo perio-
do veramente drammatica. 
In Puglia i coltivatori devo-
no avere dal governo circa 
60 miliardi per il prezzo in
tegrative dell'olio: nelia sola 
provincia di Bari si tratta 
di una somma che si aggi-
ra sui 18 miliardi. Si puo 
calcolare che il 60 per cen
to di questa somma deve an-
dare ai contadini coltivato-
tori. Questo ritardo nel pa
gamento dell'integrazione ha 
determinato una situazione 
che incide gravemente an
che sui livelli di occupazio-
ne. 

Domani tutti i parlamenla-
ri baresi si riuniranno pres-
so la sede del Comune di 
Bitonto. al centro delta piu 
importante zona olivicola 
della provincia. per esami-
nare insieme ai sindaci e 
alle organizzazioni contadi
ne la situazione e decidere 
le iniziative da prendere. 

Martedi 19 la Camera do-
vrebbe rlprendere la discusslo-
ne sulla nuova legge che re-
gola I fitti agrari. Lo stesso 
giorno per le vie dl Roma 
migliaia dl contadini manlfe-
steranno la loro protesta con-
tro coloro che ancora non 
hanno rlnunciato ad affossare 
un provvedimento Importante, 
assal sgradito alia propriety 
fondlarla. Nella capltale ce 11 
portano quattro organizza
zioni per la prima volta insie
me In una grande lnlzlatlva 
nazlonale: 1'Alleanza del con
tadini, le ACLI. l'UCI e le coo
perative agricole (ANCA). CI 
saranno anche folte delegazlo-
nl di contadini iscrltti alia 
Coldlrettl. l'organlzzazlone dl 
Bonomi che ancora non ha 
chiarito il proprio atteggia-
mento. Cos! come peraltro la 
DC. Ad entrambe la manifesta
zione di martedi non potra 
fare che bene. 

II momento della verita 
qulndi e vicino, II ritardo e cla-
moroso e la vicenda esempla-
re. In Italia le aziende con
tadine che hanno terra in af-
fitto sono almeno seicentomi-
la. Lavorano circa 3,5 milioni 
di ettari, in generale terra 
buona, dalla quale la proprie
ta ricava nel piu facile e co-
modo dei modi una rendita 
annua sui cento miliardi di 
lire. A tanto ammontano I ca
non! dei fittavoli italiani. Il 
padrone del fondo nella stra-
grande maggloranza dei casi 
si limita a riscuotere l'affit-
to. I rischi sono tutti del con-
tadino. del fittavolo. Crolla 11 
prezzo del latte oppure quel-
lo delle arance? La grandine 
ha distrutto l'intero raccolto? 
La casa e malmessa che pa-

La decisione annunciata ieri in una conferenza stampa 

LA FL0TTA DELL'ARMAT0RE COSTA 
TRASFERITA DA GENOVA A NAPOLI 

L'ex presidente della Confindustria afferma che infende cos) awalersi delle disposizio-
ni governative sulla fiscalizzazione degli oneri sociali — Nello stesso tempo protesta 

perche, a suo dire, nel capoluogo ligure i marittimi « fanno troppi scioperi» 

Contro la smobilitazione 

Occupata 

la Silam 
di Apricena 

FOGG1A. 16. 
I lavoratori della Silam di 

- Apricena sono nuovamente in 
lotta. len sera hanno occupato 
di nuo\o l'azienda dopo che la 
direzione aveva comunicato il 
licenziamento di tutto il perso
nate. 

Ai lavoratori della Silam la 
popolazjone di Apricena c I'am-
ministrazione comunale demo
cratica hanno espresso la loro 
incondizionatt wlidarietA. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 16 

Angelo Costa ha deeiso di di-
ventare napoletano. L'annuncio. 
preceduto da un articolo-sonda 
apparso su un foglio locale, e 
stato dato oggi dallo stesso 
c boss » dell'armamento privato 
nel corso di una conferenza 
stampa. dalla quale ha escluso 
€ TUnita ». 

Costa diventa napoletano nel 
senso che iscrivera tutta la sua 
flotta nel compartimento della 
citta partenopea. Come spiegare 
questo improvviso tramonto del-
l'amore per Genova da parte 
dell'ex presidente della Confin
dustria? La motivazione ufficiale 
e di carattere economico ma. 
come vedremo. ne appaiono poi 
altre piu squisitamente politiche. 

Fra qualche giorno il Consiglio 
dei ministri dovrebbe approvare 
una legge che raggruppa due 
misure assai diverse tra loro: 
la concessione di qualche mi-
gliaio di lire d'aumento ai pen-
sionati del mare, e Festensione 
all'armamento privato del Mez-
zogiorno della fiscalizzazione de
gli onen sociali. In parole sem-
plici gli armatori. iscritti nei 
compartimenti del Sud. godranno 
del fatto che il 10 per cento dei 
contributi sociali sara sborsato 
dallo Stato. * II motivo del tra-
sferimento a Napoli — afferma 
a questo punto Costa — e quello 
di poter usufruire del rimborso ». 
Una ricerca di economia. quindi. 
che il \ecchio armatore teorizza, 
naturalmente. in nome < della di-
fesa del lavoro dell'azienda e dei 

lavoratori >. Ma subito dopo sog-
giunge che « se la decisione do-
vesse rappresentare un monito 
per una politica p;u sana. piu 
onesta e conseguentemente piu 
ef'icace al fine dello sviluppo e-
conomico del paese. molto ce ne 
rallegreremmo ». 

Xon e il solo «monito». Ri-
spondendo alia domanda di un 
giornaliMa. l'ex presidente della 
Confindustria afferma infatti cne 
«nessun armatore e stato co'-
pito piu di quelli genovesi dagh 
scioperi. Quindi la nostra deci
sione intende anche protestare 
per questo stato di cose. E* vero 
che anche a Xapoh pctr^mmo 
essere presi di mira da pressioni 
sindacali. Ma per il momento si 
va a Xapoli: e poi quaiora le 
pressioni dovessero continuare 
nella misura gia subita a Geno
va. potremmo anche decidere di 
chiedere che lascino iscrivere le 
nostre navi all'estero ». 

A questo punto. al di la del 
livore antioperaio. appare una 
evidente contra ddizione. l/arma 
tore ha precisato infatti che gli 
scah della sua flotta rimarran-
no a Genova; tutto si ndurra 
all'atto formate dell'iscrizione al 
compartimento di Napoli e al 
trasfenmento di un numero n-
dotto di personate. In questo ca 
so le conseguenze per i maritti
mi (alcune migliaia. imharcati 
su diciotto navi pari a oltre 200 
rmla tonnellate di stazza Iorda) 
non sarebbcro molto nlevanti. 
Ma delle due I'una: o non c 
vero che t le rotte con i capili-
nca rimarranno quelle gia fis-
sate». oppure non si vede in 
che modo Angelo Costa possa 

evitare c le pressioni sindacali 
piu forti a Genova che altrove ». 
continuando a far attraccare i 
bastimenti della linea c C c nel 
porto ligure. 

In realta. a ridosso delle moti-
vazioni economiche ulteriormen-
te demistificatrici del « patriotti-
smo» dei nostri armatori. ap
paiono altri e piu inquietanti ri-
svolti politici. L'armamento ita-
Iiano sarebbe «in stato di infe-
riorita » rispetto alia concorren-
za estera c per effetto del mag-
gior costo dei marittimi >. e di 
questi attacchi contro gli ope-
rai e gli « scioperi eccessivi» e 
intessuta tutta la conferenza 
stampa. 

Flavio Michelini 

Tenslone tra 

i lavoratori agricoli 

Sussidio di 
disoccupozione: 
non applicofo 

la legge 
In molte province dirigenti 

dell'INPS e dei Contributi 
Unificati stanno creando una 
forte tensione fra i lavorato
ri affermando. in contrasto 
con le decisionl gia prese in 
sede ministeriale, che le nuo-
ve norme sui sussidio di di-
soccupazione non sarebbero va 
lide per il 1970 e che non so
no prorogati i tempi utili per 
la presentaztone delle doman-
de fissati al 1. marzo 1971 

Congresso 
dei cementieri: 

unifa e 
lotte aziendali 

LIVORNO, 16. 
Al c Palazzo del portuale» si 

e concluso oggi il quarto con
gresso nazionale del sindacato 
lavoratori del cemento arma-
to, calce e gesso, a de rente alia 
CGIL. Vi hanno partecipato ol
tre 230 delegati che, sulla base 
di una relazione del segretario 
nazionale Ercole Manera, hanno 
discusso i problemi della cate-
gona e quelli dell'unita sinda
cale e delle riforme. 

II congresso ha indicato nella 
lotta articolata aziendale < la li
nea da seguire per U supera-
mento degli squilibri attualmen-
te esistenu nei van stabilimen-
ti italiani e per ottenere mighori 
condizioni economiche e norma
tive >. Sui problemi dell'unita 
sindacale il congresso — prepa-
rato da una sene di conve-
gni provincial! aperti a tutti i 
lavoratori e ad ogni organizza-
zione sindacale — ha affermato 
che < soltanto con un unico sin
dacato si possono ottenere quei 
successi che tutti i lavoratori 
italiani, indistintamente. atten-
dono >. Per quanto nguarda le 
riforme. infine. i lavoratori del 
cemento armato. calce e gesso 
— accettando 1'impostazione del
ta lotta indicata dalle confede
razioni — hanno ribadito la ne
cessity di intensificare 11'azione. 

Si intensified 
la lotta dei 

lavoratori 
della concia 

Prosegue la lotta dei lavoratori 
della concia. Ad Arzignano (Vi-
cenza) giovedi 21 gennaio si 
svolgerd. una importante mani
festazione pubblica con la partc-
cipazione di alcune province dei 
maggion centri conciari. 

Parteciperanno alia manifesta
zione i lavoratori della provin
cia di Padova. Udine. Verona. 
Bergamo. Trento. Genova. Va-
rese. Brescia. Lecco. Cremona, 
Milano. ecc. 

Le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori del settore conciano 
sono pervenute alia determlna-
zione di proseguire la lotta dopo 
aver constatato 1'intransigenza 
del padronato conciario di re-
spingere le giuste rivendicazio
ni volute dai lavoratori. 

E' gia stato effettuato. in di-
cembre. uno sciopero di 48 ore 
ed e in atto un altro sciopero 
di 72 ore che proseguira con 
azioni articolate nelle grosse fab
briche di tipo industriale e con 
scioperi di 24 ore nelle picco'e 
aziende di tipo artigianale. 

I lavoratori della concia, i 
meno pagaii e piu sfruttati del 
settore industria. lavorano in 
condizioni ambientali deplorevo-
li: locali malsani. umidi, dove 
si respirano polveri di Iana o di 
peli. percepiscono paghe bas-
sissime e percio sono costretti 
ad eseguire molte ore di straor-
dinario al giorno 

re crolli, da un momento al-
Taltro? Al padrone non gliene 
Importa nulla, il contadlno si 
arrangi, l'importante e che pa-
ghi l'affitto pattuito. Tutti sol-
di che poi avra cura dl ln-
vestlre altrove, mai coniun-
que In agricoltura, quasi sem
pre nell'acquisto di apparta-
menti. Rendita quindi parassi
taria due volte e proprieta ver-
gognosamente assentelsta. 

II gualo e che il fittavolo 
su quella terra non e padrone 
dl fare 11 proprio mestlere co
me vorrebbe e come lmpon-
gono le nuove tecnlche e 1 nuo
vi orlentamentl colturali. La 
proprieta pone di continuo 
veti. E se qualcuno rlesce a 
strappare qualche migllorla 
che esegue a proprie spese, 
tanto per poter usare Peleva-
tore meccanlco o qualche al-
tra macchina, corre il rischio 
di vedersl aumentato II cano-
ne con la brillante motiva
zione che «ora il fondo vale 
di piii». 

II 19 dicembre del 1969 il 
Senato licenzia una legge che 
riforma il contratto d'affitto. 
Non e una legge perfetta ma 
tuttavia e una buona legge 
che nasce da una fattiva col-
laborazione tra maggioranza 
e opposizlone (la legge porta 
la firma del comunista Cipol-
la e del democristiano De 
Marzi) e che ha il pregio di 
colpire nel segno. Si stabili-
sce un meccanismo per fissa-
re 11 piu rigorosamente possi
b l e il canone di- affitto, si 
da un colpo alia rendita at-
torno ai 40 miliardi, si rico-
nosce al fittavolo il diritto di 
fare il proprio mestlere come 
meglio gli aggrada e soprat-
tutto di partecipare alle forme 
associative e cooperative, che 
sono la sola strada possiblle 
per superare i limiti impost! 
dalle ristrette dimension! 
aziendali. 

L'offensiva della propriety 
terriera e dei suoi amici non 
si fa attendere. E ' violenta, 
senza escluslone di colpi. Ma 
altrettanto energica fe la ri
sposta dei fittavoli che imme-
diatamente rivendicano che 
anche la Camera approvl sol-
iecitamente la legge votata al 
Senato. Solo cosl potrii entra-
re in funzione. 

Ed e proprio dal dicembre 
del '69, che data l'inizio del
la seconda fase di questa bat-
taglia, tutt'altro che finita. 
Mentre a favore della legge 
si realizza via via uno schie-
ramento largo di forze com-
prendenti i partitl della sini
stra (PCI, PSI, PSIUP). 1 
sindacati dei lavoratori (CGIL 
CISL, UIL) e le organizzazio
ni contadine (Alleanza, UCI e 
ACLI), la DC e la Coldiretti 
piombano nei silenzio piu as-
soluto. Un silenzio che assai 
significativamente viene rot-
to il 16 aprile in piazza del 
Popolo a Roma dove migliaia 
dl coltivatori diretti danno vi
ta alia piu clamorosa conte-
stazione che un uomo politico 
italiano abbia rlcevuto dalla 
propria organizzazione. E in 
piazza del Popolo i contadini 
ricordano a Bonomi che fra 
le cose da fare subito biso-
gna metterci anche la nuova 
legge per le affittanze agra-
rie. 

Durante Testate scoppia lo 
scandalo della frutta. Contro 
le criminal! distruzionl 1 col
tivatori scendono in piazza in 
decine dl centri grandi e pic-
coli. E non si dimenticano di 
ricordare che l'affitto deve 
essere riforma to come preve-
de la legge approvata dal Se
nato e che Ton. TruzzI, In 
qualita di presidente della 
Commissione agricoltura della 
Camera, tiene chiusa nei cas-
setti. 

Ma intanto nelle campagne 
la protesta si fa sempre piu 
forte. Truzzi viene contestato 
pure lui apertamente a Man-
tova. Nel Veneto si formula-
no ordini del giomo a decine 
con la precisa richiesta della 
" legge subito ". Li votano in
sieme comunisti. socialist!, de-
mocristiani, contadini del!'Al
leanza e della Coldiretti. Nel 
fuoco di questa battaglia na
sce una nuova unita che ha 
manifestazioni sorprendenti. 
Delegazioni plovono in contl-
nuazione a Roma da ogni 
parte del paese. Finalmente 
la legge viene strappata dai 
cassetti dell'on. Truzzi e mes-
sa aH'ordine del giomo dei 
lavori della Camera. 

Romano Bonifacci 

Adesioni 
unitarie da 

tutte 
le province 

In tutte le province agricole 
la mobllltazlone unitaria per la 
manifestazione contadina dl 
martedi a Roma per I'approva
zione della legge sui fitti agra
ri e glunta al masslmo. 

Alle -adesioni gia reglstrate 
delle Coldiretti dl Padova e dl 
Pavla, si e aggtunta Ieri quella 
dl numerosl circoli 3 P della 
provincia dl Palermo. Al con
gresso della Coldiretti di Raven
na 17 delegafl su 21 hanno chle-
sto che sla stablllfo un rapporto 
unitarlo con I'Alleanza. A Tori
no I glovanl della Coldiretti han
no approvato un decumento che 
chlede I'approvazione immediata 
della legge. 

Notevole I'atttvlta In tutto II 
Lazlo. Numerose assemblee co-
munall unitarie Indette da Al
leanza, ACLI e UCI si sono 
svolfe in provincia dl Latlna. La 
solldarieta del glurlstl democra
tic! e stata chlesta in un con-
vegno a Roma dal sen. Compa-
gnonl. I glovanl dell'istltuto pe-
rill agrari t G. Garibaldi > di 
Roma saranno present! al eom-
pleto alia manifestazione; Inol
tre hanno annunclato la loro 
presenza delegazioni della fab-
brlca Pozzo e Crespl, della Cen-
trale del latte e d! altre aziende 
romane. 

A Bologna la giunta reglona-
le ha approvato un documento 
che Invlta I gruppl parlamentarl 
della Camera ad approvare sen
za Induglo la legge nel testo 
gia vara fa dal Senato. 

Censura . 

padronale 

Negata 

alia Rinascente 

la liberta 

di opinione 
J 

Una grave violazione alle li
berty e in atto nel comp!es?o 
Rinascente-Upim: in una circola-
re inviata dalla direzione cen-
trale alle varie sedi si afferma 
che « le attivita. a carattere emi-
nentemente professionali, svol 
te aH'esterno dell'azienda dai 
dipendenti del gruppo. devono 
essere costantemente coerenti 
eon le politiche e le informa-
zioni ufficiali*. Partendo da 
questo criterio sono state date 
le seguenti disposizioni: 

1) il rilascio di t interviste e 
dichiarazioni professionali alia 
stampa o alia radiotelevisione 
e quelle comunicazioni in conve-
gni, corsi e seminari che pos
sono impegnare in qualsiasi mo
do l'azienda. devono essere pre-
ventivamente ' autorizzate dalla 
Direzione centrales; 

2) il testo delle «interviste 
e delle comunicazioni suddette 
dovra essere preventivamente 
sottoposto alia Direzione centra 
le la quale le approvera in ac-
cordo anche con il direttore del 
servizio stampa e pubbliche re 
Iazioni >. 

Ogni commento a questa gra 
ve \iolazione della liberta di 
espressione (rivolta evidentemen-
te a negare i diritti politici e 
sindacali dei lavoratori) ci sem-
bra superfluo. La circolare ha 
gia suscitato vaste proteste fra 
i dipendenti de! complesso. 

CONCLUSO IL CONVEGNO DELLE COOP. Dl PRODUZIONE 

IMPEGNI DEI C00PERAT0RI PER LE RIFORME 
Dal nostra inviato 

EMPOLI, 16 
II presidente della Lega na

zionale delle cooperative e mu-
tue, Silvio Miana, e interve-
nuto nel dibattito al primo 
convegno nazionale delle coo
perative di produzione indu
s t r i a l , esprimendo una valuta-
zione positiva sull'assemblea 
per quanto atUene alia meto-
dologia del lavori che s! so
no — assieme alia seduta pie 
naria — articolati in commis
sion) specifiche, sia per il sal-
to qunlitativo che e emerso 
dal dibattito e il cui elemen-
to centrale discende dalla con-
sapevolezza sempre piu diffu
sa della necessita dl creare 
un sistema di cooperative au-
togestite come forma conte-
statlva al sistema per impo-

stare un diverso tipo dl svi
luppo produttivo e, in primo 
luogo, per at franca re in mo
do concreto il lavoratore dal
la subordinazione e dal c ruo
lo parceilare » che gli assegna 
lo sfruttamento deii'industria 
capitalistica e privata, 

In questo senso, ha detto 
Miana, il movimento coopent-
tivo si presenta come una com-
ponente orjginale del processo 
di sviluppo democratico, che 
ha nella politica della riforma 
la sua naturale e piu rawlcl-
nata Implicazione politica e 
sindacale e che oggi viene con 
trastata dall'attacco della de-
stra e dallo schieramento mo-
derato. 

Miana ha annuncjato che il 
movimento cooperativo pre-
senterk immediatamente un 
pacchetto dl propoate rlvendi-

cative al ministro del Lavoro 
e al ministro delle partecipa-
zionl statali e aprira un ven-
tagllo di vertenze a livello di 
governo nella convinzione che 
il fallimento della programma-
zione postula la necessita di 
profonde modifiche nelle scel
te di politica econOmica e in-
djca nell'accumulazione pub
blica, arricchita da un nuovo 
tipo di direzione democratica, 
una via di sbocco all'attuale 
situazione caratterlzzata da 
una grave crisi e da forti scon-
tri sociali. I lavoratori, dun-
que, parteciperanno da prota
gonist! alia battaglia per le ri
forme a fianco dei sindacati 
(a nome de! quali ha portato 
11 saluto 11 compagno Guldi 
della COIL) e delle organiz
zazioni economiche artlglana • 

delle piccole e medie impre-
se, con particolare riferimento 
alia riforma tributaria e per 
una nuova dimensione del 
credito che dovra considerare 
la funzione sociale e promo-
zionale del movimento coope
rativo. 

Le conclusion! del Iavon so
no state tratte dal presidente 
dell'Associazione nazionale del
le cooperative di produzione e 
lavoro, Eligio Lucchi, che ha 
risposto alia campagna allar-
mistica provocata nel paese 
dal governatore della Banca 
d'ltalia e dai gruppi economic! 
di destra, dichiarando che 1 
cooperatori non contestano la 
eslgenza dl dlfficolta congiun-
turall, ma non accettano la te-
rapia proposta e rivendicano 
per i lavoratori il ruolo di pro
tagonist!: in questo M I C la 

istituzione dellente reglone 
pub rappresentare una via di 
sviluppo democratico cui la 
cooperazione potra dare un 
contributo decislvo. 

Al termlne dei lavori, dopo 
l'elezione del Comitato nazio 
nale di settore composto da 
46 membri, e stata approva 
ta una mozione in cui si con 
ferma la volonta democratica 
di batters! per l'attjazione di 
una programmazione demo 
cratica basata sulle riforme 
di strutfura e si esprime «.a 
eslgenza dl dispiegare le forze 
sociali del cooperatori a pro
testa e a monito per quelle 
forze della conservazione che 
vogliono contrattaccare le lot
te popolari sui terreno anti-
cost ituzjonale. 

Lei tore— 
alV Unita: 

Sull'« Utopia 
di Birohidjan » 
Caro direttore, 

ho tctto con molto intercs-
se le corrispondeme da Mo-
sea apparse sotto i litoh « A 
coltoqulo con gli ebrel sovie-
tici» (7 gennaio) e «L'uto-
pia dl Birobidjan» (12 gen
naio). Entrambe, mi sembra, 
aiutano a caplre problemt e 
atteggiamentt che I'avversa-
rio ha ogni interesse a travi-
sare. La seconda corrispon-
denza, perd, ha suscitato in 
me anche alcuni dubbi. 

Guerra, per esempio, men
tre giustamente sottoltneu tl 
lalore dell'imzialwa di Lenin 
per Veguaglianza dei diritti tn 
quanto contributo alia lotta 
contro I'anttseimtismo, la pre
senta anche come un posittvo 
« ripensamento « rispetto alia 
polemica dello stesso Lenin 
contro le posizioni del Bund, 
tendenti ad affermare lesi-
stenza di una « nazione ebrai-
ca». Senza voler qui affron
tare tutti gli aspetti di quel
la polemica, io ritengo invece 
che Lenin avesse pienamente 
ragione su questo punto. In 
altre parole, sono convinto 
che ne gli ebrel di tutto tl 
mondo r.e quelli sovietici co-
stituiscano mia « nazione» e 
che I tentativi di dare alia 
questione ebraica una soluzio-
ne « nazionale » non sianosta-
ti la risposta giusta ai pro
blemi esistenti, anche quando, 
come nel caso di Lenin, era-
no dettati dalle migliori in 
tenzioni. 

La risposta giusta era ed 
e, a mio avviso, una lotta 
politica conseguente, senza ce-
dimenti, per sradicare il pre-
giudizio antisemita a tutti i 
livelli e per garantire la ple
na liberta di ogni cultura, 
premessn necessaria dell'assl-
milazione. Proprio perche la 
questione ebraica ha una sua 
specificita — vorrei dire, an-
2i, una sua unicita — non e 
possibile affrontarla al modo 
come si e affrontato il pro-
blema taglko, o georglano. 
Sotto questo aspetto la « Uto
pia dl Birobidjan» riprodu-
ce, nel fondo, quella sloni-
sta. 

A questo proposito, sono ri-
masto stuplto nel leggere, piii 
avanti, che nell'atteggiamen-
to del marxistl russi tenon 
e'era ombra di antisionismo ». 
Ma forse, in questo caso, si 
tratta dl un errors tipogra-
flco: a antisionismo» in luo
go di « antisemitismo » [e co
sl, infatti. e ce ne scusiamo 
con i lettorl e con Adriano 
Guerra - N.d.R.J. 

Vn'ultlma osservazione: \l 
corrtspondente scrlve che net 
giorni del processo dl Lenin-
grado «non vi e stata (net-
I'URSS) nessuna manifesta
zione dl antisemitismo, e, per 
contro. nessuna manifestazio
ne sionistica». Comprendo il 
suo discorso, sui piano gene
rale. ma entrambe le affer-
mazlonl ml sembrano troppo 
nette. Se fossero esatte alia 
tettera. perche tanta emozio-
ne e perche tanto rumore at-
torno al processo? 

ACHILLE GATTI 
(Genova) 

Quando il Fronte 
della Gioventu 
propose il voto 
ai diciottenni 
Caro direttore, 

l'Unita del 3 gennaio ha 
pubblicato una lettera di Cel-
so Ghini sui voto ai diciot
tenni, in cui egli ricorda i 
set progettt di legge presenta-
ti in Parlamento al riguardo, 
concludendo opporiunamente 
che occorre rompere gli indu-
gi ed arrivare alia piu solle~ 
cita approvazione della rifor
ma, dato che «tutti i grup~ 
pi parlamentari sono d'ac-
cordo ed e questa una rifor
ma che non costa nulla*. 

Condividendo I'esortazione, 
io non avrei preso la penna 
di scriverti se il compagno 
Ghini non fosse incorso, po-
lemizzando con una affer-
mazione dl Baduel, in una i-
nesattezza storica: «La real
ta — egli afferma — e che 
allora nemmeno It associa-
zioni giovanili democratiche, 
compresa la gioventu comu
nista, rivendicarono tl vo
to ai diciottenni». 

E' vero precisamente 11 
contrario. La rivendicazio-
ne del voto a 18 anni era 
stata fra le prime questioni 
discusse ed avanzate ufficial-
mente al governo dal Co
mitato centrale del Fronte 
della gioventu, all'indomani 
della Liberazione. La dele-
gazione del Fronte. invitala 
a Roma dal Governo mede-
slmo. e di cui facevo par
te come dirigente della Gio
ventu comunista del Nord, 
presentb allora al governo 
due dislinti documenti: uno 
con la richiesta della costi-
tuzione di un sottosegretaria-
to per la gioventu, cui avreb-
bero dovuto far capo tutte 
le questioni riguardanti i gio-
vani; I'altro. che porta la 
data del 6 giugno 1945 (con-
servo copia su carta inte-
stata e col timbro del Co
mitato centrale del F.d.G.) e 
il tMemoriale per il voto 
ai li anni». Esso cosi initio: 
mil Comitato centrale del 
Fronte della Gioventu ha de
liberate di richiedere che tl 
diritto al toto sia concesso 
ai giovani dai 18 ai 21 anni*. 

Ne riporto qualche breve 
stralcio: «r Questo diritto e un 
riconoscimento di uno stato 
di fatto. Nella gloriota t vit-
toriosa insuirezione r.nziona-
le i giovant hanno amto una 
pa*>e preAorr.',r.'xnte, questo 
e il risidtato di una lotta 
dura, coniinua e sotterranea 
plena di sacri'ici che hanno 
condottc i giovani alia nac-
chia ncii* brigote dei Volcn-
tari delta Liberia nelle ctf-
ta. nei GAP., vrHc S.A.P.. 
relle afficine con i iaboiaqyi 
e con i memorabsli srivperx 
contro i tedfichi e fnsd?'t 
Di fronte nWalternctiva fra 

sen-ire il r.emico nelle file 
dell'tsercito « repubblicano * 

g. I. 

oppure combattere il nemico 
con ogni mezzo e forma, i 
giovani hanno scelto la via 
del combattimento e dell'o-
nore ». 

Dopo la lunga documenta-
zione, il Memoriale cosl con-
cludcvu: «// Comitato cen
trale in base alle preceden
ti considcrazioni richiede 
dunque al governo: If di ab-
bassare ieta minima dai 21 
ai 18 per le elezioni ammi-
nistrative e politiche; 2 di 
estettderc il diritto di voto 
a tutti i Volontari della Li
beria anche al disotto dei 
18 anni; 3) di estendere il 
diritto di voto ai militari 
delle forze annate di ogni 
grado ». 

Questa, dunque, la sacro-
santa verita. Ricordo che la 
nostra delegazione ebbe le 
piii ampie assicurazioni, sia 
presso la direzione dei par-
titi del CLN, cui portammo 
una copia dei due memoriali, 
sia presso la presidenza del 
Consiglio dei Jiiinistri: «Le 
richieste dei giovani che a-
vevano combattutto per la 
liberazione d'ltalia sarebbe
ro state tenttte nella piii al
ia considerazione » ci Ju det
to allora. Poi si dimentica-
rono dell'impegno cosi so-
lennemente assunto. Forse 
ebbero proprio paura dei 
giovani, come dice Baduel, 
per cui lastlarono tl solo 
Partito comunista a sostene-
re — fra i costituenti — il 
voto a 18 anni, come ricor
da oggi Ingrao nella sua pro
posta di legge. Ma I'ingan-
no e il tradimento consu-
mato verso i giovani della 
Resistenza viene oggi re-
spinto dai giovani della con-
testazione, che ripropongo-
no con forza le stesse riven
dicazioni di allora. Attenll, 
perb, che gli stessi sabota-
tori, pur dichiarandosi d'ac-
cordo a parole e presentan-
do la loro brava proposta 
di legge in Parlamento, non 
giochino i giovani con la 
stessa manovra! 

PAOLO CINANNI 
(Roma) 

Gli emigrati spagno-
li ringraziano i 
compagni italiani 
Caro direttore, 

siamo un gruppo di spagno-
li emigrati in Svizzera, in lotta 
per la liberta, e vorremmo 
attraverso TUnita esprimere 
i nostri sentimentl per I'azlo-
ne che e stata condotta in 
Italia a favore dei patrioti 
baschl. 

A voi giovani compagni ita
liani, il nostro piii profondo 
riconoscimento a ricordo del 
vostro alto senso democratico 
che in uno stancio di fed* 
pagato con la vita, avete ba-
gnato col sangue il generoso 
gesto di difesa del diritto del-
Vuomo. 

Ma non si llludano le forze 
fasciste e oscuranttste che il 
proletariato chini per questo 
la testa in segno di resa; anzi, 
piii forte rifulge la volontli 
dei popolt, oppressi dal capi-
talismo, per la conqulsta dl 
una liberta popolare e vera. 

Not, popolo spagnoto, non 
dlmentlcheremo la oppressio
ns esercitata ed imposta con 
Vaiuto del governo fascista dl 
Mussolini con la unica ragione 
della forza; ma, principalmen-
te, non dlmentlcheremo il con
tributo dato dai veri italiani 
nelle brlgate internazionall 
che si sono battutl per tab 
vare la repubblica spagnola. 

Voi, popolo italiano, con la 
forza della ragione avete vin-
to, e state aiutandoci a rom
pere le catene. Noi siamo spar-
si nel mondo, ma la speran-
za di tornare a casa liberi 
non ci abbandona, e se anche 
non possiamo erigervi un mo-
numento, e perd certo che vi-
vrete sempre nel cuore del 
popolo spagnolo. 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di spagnoli 

(Wettingen - Svizzera) 

Le improwise ispe-
zioni in caserma 
preannunciate... 
dieci giorni prima 
Signor direttore, 

scrivo a lei che ha la re-
sponsabilita di tener informa-
ta Voplnlone pubblica, perche 
faccia sapere a tutti i suoi 
lettori le condizioni di vita 
cui sono sottoposti i militari 
nelle caserme che lo Stato, 
per bocca del suo ministro 
della Difesa, descrive com* 
belle, confortevoli e salubri. 
E' da ottobre che sopporto 
una serie di disagi che non 
si possono capire se non si 
vivono: cibo scadente e sem
pre freddo, quando si ha la 
fortuna di arrivare in tempo. 
Alia 9* compagnia e'e stato 
un periodo in cui da un mi-
nimo di venti ad un massi-
mo di ottanta persone resta-
rano senza rancio. I refettori, 
quasi tutti, sono insalubri, 
entrando si sente un fetore 
di porcile e sono invariabU-
mente «visitati» da ratti di 
enorml proporzioni. Per com-
pletare il quadro, posso dir-
ri che stanotte siamo stati 
svegliati dall'urlo di un no
stro compagno cui un topo 
aveva morso un orecchio. 

Morale della favola' e ora 
di finirla. Se non si hanno i 
mezzi per farlo. e inutile te-
nere in piedi un esercito tan
to numeroso. Si comtnei a 
lasciare a casa gli ammalatl, 
gli invaltdl e gli ammogliati. 
Si facclano caserme piii pie-
cole e piii pvllte. Le * im
prowise » ispezioni preannun
ciate died giorni prima sono 
inutili. ami dannose. perche 
chi pub veramente far cam-
biare qualcosa resta con la 
illuslo^e che tutto vada bene: 

Potret scritere un dloric ca-
rxice di tener de*ta I'attenzio-
r.e del piii tncolllto msvefre-
Qhista- to tntuoterel «Vita 
miorhUnvn allhotel Mamell ». 
.VI awpr/ro che questa mkt 
non restl lettera morta. 

UN MILITARE DZ LEVA 
(Bologna) 
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