
PAG. 4 / e c o n o m l a e l a v o r o l ' U n i t d / domenica 3T gennafo 1971 

Strette decisive per 

lo sviluppo del Paese 

Libro bianco 
e riforme 

Grande « ronda » economica 
nella settimana die oggi si 
chiude. Question! d'ordine ge
nerate si accavallano ad even-
ti die interessano settori de-
terminanti. Al Parlamento 6 
passata ia legge sui fitti agra-
ri. die da uti colpo decisivo 
alia rendita degli agrari. E" 
ora in discussione il disegno 
di legge governativo sulla ri-
forma del sistema tributario 
clie ha apertu una battaglia 
fra conservatori e sinistra su-
gli emcndamenti. Sono stati 
pubblicati i dati sull'andamen-
to della bilancia commercia-
le e dei pagamenti con l'este-
ro per i prinii undici mesi 
del '70; si fanno i conti (non 
soddisfacenti) sugli incrementi 
della produzione industriale. 
II ministro del bilancio Gio-
litti, nella sua conferenza 
stampa mensile, propone, fra 
le proteste della confindustria, 
l'idea di « disincentivare » la 
industrializzazione del Nord 
gia congestionato, per favo-
rire lo sviluppo del Mezzogior-
no. Dubini, presidente della 
Assolombarda, fa il solito di-
sastroso quadro della congiun-
tura economica. per chiedere 
ricattatoriamente la fine del-
le lotte operaie e la ripre-
sa della « produttivita » nella 
accezione cara al padronato. 
di intensificazione dello sfrut-
tamento. 

Riprendono nel frattempo 
gli incontri fra sindacati e 
governo sulle riforme per la 
Sanita e per la casa. 

La settimana economica ri-
flette la fluidita e la dinami-
ca della situazione politica. 
La spinta del movimento di 
lotta dei lavoratori preme sul
le forze politiche die sono 
costrette sempre piu a fare i 
conti con le richieste dei sin
dacati e dei partiti di sini
stra. Le componenti di sini
stra all'interno del centrosi-
nistra, si pongono in modo 
nuovo, seppure talvolta con-
traddittorio, di fronte alia con-
cretizzazione nei fatti delle 
loro dichiarazioni di princi-
pio progressiste. 

Ma il problema che ha do-
minato la scena economica e 
politica nazionale di questi 
sette giorni, riportato vistosa-
mente in tutta la stampa, e 
stato quello della pubblicazio-
ne del famoso libro bianco 
sulla spesa pubblica. Erano 
mesi che il governo e i suoi 
esperti lavoravano all'elabora-
zione di questo documento di 
centinaia di pagine zeppe di 
cifre dalle quali. a detta di 
coloro che lo avevano insi-
stentemente richiesto. sareb-
be emersa finalmente con 
chiarezza l'esatta situazione 
della contabilita nazionale. e 
i modi attraverso i quali lo 
stato spende (o meglio, non 
spende) i soldi dei cittadini. 

II libro bianco e stato fi
nalmente pubblicato ed e sta
to una delusione. soprattutto 
per quelli che credevano di 
aver trovato il modo per fre-
nare l'avvio delle riforme di 
struttura. con la scusa dello 
eccesso di spesa che esse 
avrebbero comportato. Per 
quelli. come noi comunisti. 
che invece da tempo sottoli-

neavano come difetto della spe
sa pubblica il fatto che lo sta
to spendeva certo male i suoi 
denari, ma che soprattutto ne 
spendeva meno di quelli che 
pure il parlamento aveva stan-
ziato, la sorpresa non c e 
stata. 

Nonostante i successivi ri-
maneggiamenti del documen
to, infatti. certe cose non so
no potute non apparire chia-
re. E cioe che nel breve giro 
di tre anni (1967. '68. "69). il 
divario fra le spese statali 
stanziate e quelle realmente 
impiegate, e stato di ben 3102 
miliardi di lire. Se poi si fa 
il conto dell'insieme dei resi-
dui passivi nel quinquennio 
'65-'69, si arriva alia colossale 
cifra di 6.927 miliardi che do-
vrebbero essere spesi per 
scuole, acquedotti. ospedali. 
servizi di prima necessita dei 
cittadini. e che invece giac-
ciono inutilfzzati nelle casse-
forti della Banca d'ltalia. 

Brutto colpo questi dati per 
tutti coloro che volevano di-
mostrare come la prolifera-
zione delle spese statali fosse 
minaccia alia stabilita mone-
taria, e alia espansione pro-
duttiva. Si e visto invece che 
lo Stato. al di fuori delle 
c spese correnli > (cioe quelle 
per la gestione inefficiente del
la burocrazia e deiresercito). 
non ha aumentato di una li
ra le c spese in conto capi
tate > cioe quelle destinate a 
migliorare il patrimonio di 
servizi sociali che ogni s»ato 
modemo cerca di assicurare 
ai lavoratori. 
. Dobbiamo peraltro aggiun-
re subito che la delusione 
delle cifre, che hanno smen-
tito le previsioni dei fautori 
del controllo della spesa pub
blica. ha avuto riflessi imme-
diati anche in uomini politici 
che pure erano fino a ieri 
j piu ardenti «poeti» del 
controllo della spesa statale. 
La Malfa. ad esempio. com-
mentando I'altro ieri su un 
quotidianp torinese la pubbli-
cazione del libro bianco, non 
esitava a manifestare la sua 
delusione per le reticenze del 
documento governativo, la sua 
ambiguita nel dclineare le li-
nee di spesa per il quinquen
nio 1971-75, centrando oppor-
tMUnente il problema dello 

II governo di fronte alia necessita di assumere impegni precisi 

assurdo divario fra 1'anda* 
mento (in crescita) delle spe
se correnti e quello (stazio-
nario) delle spese in conto 
capitale. Diceva La Malfa, che 
1'incremento delle spese cor
renti ha avuto per risultato 
quello di favorire lo svilup
po dei consumi individuali. 
di accentuare i consumi di 
spreco. di dilapidare risorse 
che non vengono poi impiega
te in quei consumi sociali 
(servizi d'interesse pubblico, 
e quindi politica delle rifor
me) che dovrebbero invece 
essere l'obiettivo principale 
della spesa pubblica. 

Su una linea ancora piu 
chiara e avanzata, il compa-
gno Lombardi. in un'intervi-
sta sullo stesso giornale, di-
chiarava che il « libro bian
co » ha dimostrato come gli 
•i uomini » della contabilita na
zionale, nel prevedere pro-
grammi di spesa per i pros-
simi cinque anni. non ten-
gono in alcun conto le im-
plicazioni importanti che lo 
avvio delle riforme avranno 
sulla spesa pubblica nel bre
ve periodo. II problema — 
diceva apertamente Lombardi 
— 6 quello di sapere se si 
vogliono «adattare le rifor
me al sistema. oppure adat
tare il sistema alle riforme ». 

Questo e il punto. La « fi-
losofia » delle riforme. infatti. 
non e basata suH'« aggiunta > 
di riforme apparenti al mec-
canismo tradizionale di accu-
mulazione che porta poi a 
quelle difficolta congiunturali 
(e di struttura) che verifi-
chiamo ogni volta che si cer
ca di modificarlo con le lotte 
operaie e per ragioni di de-
bolezza industriale del padro
nato. La strategia delle rifor
me incideva. per forza di co
se sulla contabilita nazionale 
nel suo insieme, orientandola 
in modo da renderla funzio-
nale alle trasformazioni che 
esse indurranno nelle strut-
ture del consumo (individuale 
e sociale), tenendo fra I'altro 
conto che, nel breve periodo. 
esse avranno certamente un 
costo cui la spesa pubblica 
dovra far fronte con quei de
nari che ci sono e che oggi 
non vengono utilizzati. Aven-
do pero chiaro in mente che. 
nel medio periodo. esse co-
minceranno a pagarsi da sole 
attraverso lo spostamento del
le risorse <t dormienti > nelle 
sacche di rendita parassi-
taria. 

Ecco perche i dati conte-
nuti nel «libro bianco >, di-
sposti in modo che appaia 
la macroscopicita del deficit 
degli enti locali, delle mutue 
sanitarie, nascondono 1'obbiet-
tivo politico conservatore di 
quei settori del governo che 
vorrebbero ridurre ulterior-
mente il potere degli organi 
elettivi periferici. come i co-
muni e le province, per rea-
lizzare una riforma del siste
ma assistenziale e sanitario di 
tipo vecchio. sostituendo alio 
inefficiente e costoso sistema 
mutualistico. una sorta di su-
perfetazione dell'INAM a livel-
lo del servizio sanitario na
zionale. comprimendo l'auto-
nomia e il controllo delle re-
gioni sulle istituende unita 
sanitarie locali. 

Una settimana di contrad-
dizioni. quindi. che testimo-
nia da un lato delle possi-
bilita di realizzare (come nel 
caso della vittoria delle sini-
stre unite sui fitti agrari) dei 
passi avanti sostanziali sulla 
via della trasformazione dei 
rapporti di forza nella socie
ta. e dall'altro lato delle re-
sistenze che le forze politiche 
conservatrici. i centri del po-
lere economico, 1'alta buro
crazia statale. oppongono alia 
avanzata politica delle classi 
lavoratrici. II ruolo dei com-
pagni socialisti e della sini
stra DC. in questo quadro 
diventa determinante. Le am
biguita di comportamento (co
me quello dei socialisti nel 
dibattito sulla riforma fisca-
le) non giovano all'autonomia 
di queste forze di fronte alle 
pressioni di coloro che vor
rebbero fermare la storia. 

Carlo M. Santoro 

Nuovi scioperi 
dei grafici per 

il contralto 
La lotta dei lavoratori gra

fici per il rinnovo del contrat-
to collettivo di lavoro prose-
gue compatta sui territorio 
nazionale. Per mercoledl 3 feb-
braio e previsto uno sciopero 
di 24 ore della categoria sui-
l'intero territorio nazionale. 

In diverse province sono 
previste anche manifesta2ioni 
pubbliche dei lavoratori poli-
grafici. Nel corso della setti
mana sono comunque previste 
altre sospensioni del lavoro 
in base a un programma di 
articolaz-ione deciso nelle pro
vince dai tre sindacati mentre 
restano sospesi a tempo inde-
terminato le prestazioni del 
lavoro straordinario. La cate
goria dei jrrafici si batte per 
rivendicazioni qualificanti fra 
cul vanno ricordate le segtien-
ti: misure di intervento per 
la tutela della sa!ute e della 
integrity psicofisica nelle 
aziende (ambiente di lavoro), 
corresponsione del salario in-
tcro in caso di malattia e in-
fortunio con nbolizione della 
carenza, passaggio automattco 
dalla seconda alia prima ca-
tegoria. ' 

Giovedi si decide 
per casa e sanita 

Senza la forte spinta delle masse lavoratrici la via delle riforme non sarebbe stata ancora im-
boccata • Cinque scioperi generali e oltre cento scioperi provincial!' - Mantenere la vigilanza e la 
mobilitazione perchfe dalle parole si passi ai fatti - Importanti questioni ancora da definire 

Tessili e 
nbbigliamento: 

deciso lo 
sciopero per 
I'occupazione 

Un momento della grande manlfestazione contadina del 19 gen-
naio a Roma 

In un anno 

5.050 morti 

sui lavoro 
Sono aumentati dl oltre i l 

SO per cento gli tnfortuni sui 
lavoro nell'lndustria dal '54 
al '68, e di altrettanto, In 
un solo anno, sono aumentati 
i morti per Incident! sui la
voro. 

Dal 1954 al 1968, mentre II 
numero degli occupati nella 
Industrla e diminuito di 500 
mila unite, passando da 19 
mllionl e 668 mila a 19 mi-
lioni e A9 mila, II numero de
gl i infortuni Industrial! e 
passato da 1 milione a 1 ml-
lione e 585 mila, con un au-
menlo d! piu di mezzo milio
ne di casi. I morti per in
cident! sui lavoro sono pas-
sati in un anno da 3700 a 
5050. 

Dal '55 al '59 le denunce 
per malattie professional! 
si sono all ' incirca quadrupli
cate passando da 12 mila 
359 a 51 mila 300; I casi di 
silicosi ed abestosi denun-
ciat! nel '69 sono i l 477 per 
cento di quelli del '55. 

Dal rapporto di tall dati 
con quelli di al t r i paesi r i -
sulta che la maggiore morta
l i ty si e avuta in I ta l ia; nel 
'66 in Francia sono morti 
sui lavoro 0,13 operai su 
mil le. In Germania 0,16 su 
mi l le; In Belgio 0,25 su mi l 
le; in Olanda 0,12 su mille e 
in Italia 0,43 su mil le. 

Modifiche di fondo nei rapporti fra proprielari e affiffuari 

Affitti agrari: una tappa 
della riscossa contadina 
Le conquiste ottenute da l PCI e da l l e forze di sinistra 
con le modifiche a l ia Camera — Nuove iniziative 

unitarie d i A l l eanza , ACLI e UCI 

Mercolcdi 3 febbraio le com
mission! agricoltura e giustizia 
del Senato concluderanno il tor-
mentato iter parlamentare della 
legge che riforma il contratto 
deH'aflitto agrario. II rinvio al 
Senato e stato imposto dalle 
destre interne ed esterne alia 
DC, dopo che la Camera ave
va tuttavia approvato nel cor
so di una battaglia aspra ma 
anche eccezionalmente unitaria. 
le" norme fondamentali della 
legge De Marzi-Cipolla. Si e 
trattato, e lo abbiamo giusta-
mente scntto. di un primo suc-
cesso dell'unita contadina rea-
lizzatasi prima di tutto nelle 
campagne. Un successo che il 
rinvio della legge al Senato non 
e certo riuscito a scalfire e che 
dovra essere rapidamente con
solidate da un voto chiaro e ra-
pido a Palazzo Madama. In 
proposito e'e un impegno for-
male anche della DC che dal 
dibattito della Camera e usci-
ta seriamente sconfitta. Co
munque anche al Senato comu
nisti. socialisti, socialproletari 
si ntnneranno di nuovo insie
me in una battaglia tesa ad 
impedire ulterior! tentativi di 
sabotaggio. 

E intanto nel Paese l'unita 
realizzatasi Tra Alleanza dei 
contadini. ACLI, UCI. gruppi 
sempre piu estesi della CoIdi: 
retti. organizzazioni mezzadrili 
continuera a premcre. Ed e 
con questa unita sempre piu 
larga che la DC. sconfitia ri-
petutamentc nei corso di inter-
minabili votazioni alia Camera. 
do\ra fare i conti. Bonomi ha 
gia capito da che parte tira il 
vento. Non a caso si e affretta-
to a chiedere pure lui che il 
Senato arprovi celermente. cn-
tro la prossima settimana. 
quanto la Camera gli ha pas
sato. Nella giomata di ieri Al
leanza. ACLI e UCI hanno 
chiesto un incontro con i pre-
sidenti delle commissioni inca-
ncate di approvare defimtiva-
mente la legge per chiedere che 
venga impressa ai lavori la 
maggioro sollecitudine possibile. 

La legge De Marzi Cipolla fa-
ra compiere certamente un pas-
so avanti a centinaia di mi-
gliaia di fami?!ie che \ivono e 
lavorano nel!e campagne. Es^c. 
anzituttu. pagheranno meno sol
di ai propnetari: e non e cosa 
da poco se si pensa agli stri-
minziti bilanci di questa cate-
goria di lavoratori. Gli afTittua-
ri avranno. inoltre. la possibi-
lita di assumere iniziative. di 
decidere sulla destircazione del 
fondo. di associarsi tra loro e 
di usufruire quindi dei contri-
huti che lo Stato da a chi si 
impegna a trasformare la ter
ra. Le tra«formazioni apportate 
saranno di propneta deirafTit-
tuario e I'agrano non potra 
chiedere la disdetta del con
tratto di afTitto per nessun mo-
tivo se prima non a\Ta corri-
sposto fino aU'ultima lira 1'im-
porto di esse all'affittunrio 
stesso. 

Ce, poi, da sottolineare il 

fatto che. con la nuova legge, 
l'affittuario avra diritto di pre-
lazione sulla terra, nel caso in 
cui il proprietary decida di 
vendere. E' anche questo un 
fatto di non secondaria impor-
tanza, se si pensa che oggi esi-
stono delle leggi che consen-
tono ai contadini di avere dei 
soldi a lasso agevolato proprio 
per la formazione della pro
priety contadina. 

A tutto cio va aggiunto il fat
to che a stabilire il canone che 
1'alTittuario do\Ta corrispondere 
al proprietario della terra sara, 
di anno in anno, una commis-
sione pubblica, nella quale, per 
la prima volta. saranno pre
sent! anche i rappresentanti de
gli afTittuari. Un complesso di 
norme gia contenute nel testo 
della legge 'approvata un anno 
fa dal Senato e che I'offcnsiva 
scatenata dalla destra alia Ca
mera non e riuscita per nul
la a scalfire. Al contrario. lo 
schieramento di forze a favore 
della legge e riuscito a far 
passare un emendamento che 
la migliora notev olmente. poi-
che toglie agli agrari la possi
bility di sf rat tare non solo gli 
afTittuari ma anche i mezzadri 
e i coloni espulsi finora a mi 
gliaia dalla terra con Ia scusa 
che dovevano essere apportate 
delle trasformazioni al terreno. 

La legge ha. poi. il mento 
di riaprire il capitolo dei con-
tratti agrari nel nostro Paese. 
Ne esistono. si puo dire, a mi-
gliaia. d'ogni tipo, da quelli 
duTusi in aree limitate a quel
li estesi su tutto il territorio 
nazionale. Una ragnatcla che 
avvinghia centinaia di migliaia 
di famiglie contadine. che lm-
pedisce loro di \nvere dignito-
samente e che spinge alia fu-
ga. all'abbandono delle tcire. 
NeU'ultimo censimento agricolo 
(25 ottobre dello scorso anno) 
la superficie agraria condotta a 
colonia. mezzadria. o ccn altri 
patti agrari. e diminuita son 
sibilmente (quella condotta a 
mezzadria si e addirittura di-
mezzata) e la maggior parte 
di essa. specie nel Mezzogior-
no, nelle colLne e nelle monta-
gne. non ha avuto altra desti-
nazione che Kabbandono. Cio 
sigmfkra che i patti agrari esi-
stenti non reggono piu e che 
sono. oltretutto, improduttivi, 
dannosi all'intera societa. L'ul-
timo censimento dice ancora 
un altro fatto importante: la 
superfkie agraria condotta in 
affitto e quella che e diminuita 
di meno rijpetto a quella con
dotta con altre forme. 

La nuova legge. che. come 
abbiamo detto. libera 1'afTittua-
rio da una scrie di pesanti con-
dizionamenti, imprimcra un in-
crcmento a questo settore che 
finira per costituire un forte 
richiamo per tutti i coltivatori 
non propnetari della terra. Non 
e certamente un caso, infatti, 
che. per l'approvazione della 

legge si siano finora. e con 
tutte le loro forze. impegnate 
anche le organizzazioni brac-
ciantili e mezzadrili. 

In tutti questi dementi, pro-
fondamente innovator!, ci sem-
bra vada ricercata la causa 
della grande spinta unitaria che 
e salita dalle campagne. e che 
continuera a salire fino a quan-
do la legge non avra intera-
mente compinto il proprio cam-
mino. a sostegno dell'azione par
lamentare di quelle forze che 
si sono impegnate per l'appro
vazione del provvedimento. Una 
spinta che traduce l'ansia di 
un mondo che vuole rompere 
con un sistema che ha rapinato 
e continua a rapinare risorse 
umane e materiali. che spinge 
verso l'abbandono della terra 
e il contemporaneo concentra-
mento in poche aree di investi-
menti e forze lavoro. che age-
vola alle concentrazioni mono-
polistiche la penetrazione nelle 
campagne. 

Non sara certo un compito 
facile, per coloro che si pro-
pongono di farlo. frenare que
sta spinta. Essa e collegata — 
e gli episodi a testimonianza 
di cio sono ormai centinaia — 
a tutte le forze che si prefig-
gono un cambiamento profon-
do della condizione di vita del
le classi lavoratrici. 

I contadini. insomma. escono 
dall'isolamento. stringono le 
loro ailean7c con la classe ope
ra ia. imboccano la via della 
lotta unitaria per imporre i lo
ro dintti ed esigeno la solida-
rieta. cosi come sono pronti a 
darla. 

La battaglia per i fitti agra
ri altro non e che una spia 
di questa condizione nuova che 
e venuta maturando attraver
so anni di lotta dura, oscura 
spesso. delle organizzazioni de 
mocratiche nelle campagne. tro-
vatesi ad operare in un conte-
sto economico e sociale scon-
volto daU'emigrazione c dallo 
sfrenato sviluppo capitalistico. 
Per anni sembrava che i con
tadini avessero perduto per 
sempre i loro connotati. una 
loro collocazione precisa. inso-
stituibile. quasi che una socie
ta potesse svilupparsi armoni-
camente senza di loro. Oggi di-
mostrano. anche ?e e solo 1'ini* 
zio e la strada che sta di fron
te a loro non e senza difficolta, 
che cominciano a riannodare le 
fila. a prendere coscienza dei 
problemi a intravedere uno 
sbocco. E cid equivale. si puo 
essere certi. a una svolta nel
la lotta delle classi lavoratri
ci per un nuovo indirizzo nello 
sviluppo della societa. 

Gli agran e i loro alleati 
hanno awertito questo perico-
k) ed e per questo che si sono 
opposti con tutte le loro forze 
al cammino della legge sull'af-
fitto e continueranno a farlo nei 
prossimi giorni, fino a quando 
il Senato non avra definitiva-
mente approvato la legge. 

Frinco Martolli 

Governo e sindacati torne-
ranno a riunirsi giovedi pros-
simo per definire le questio
ni rimaste in sospeso relati
ve alia casa e alia sanita. 
L'incontro viene considerato 
risolutivo, nel senso che si do
vra giungere ad una decisio-
ne e che il governo dovra 
assumere impegni precisi per 
avviare concretamente queste 
due riforme. 

Alcuni punti fermi. di evi-
dente importanza, sono gia 
stati fissati. Ci riferiamo in 
particolare alle misure di e-
sproprio delle aree fabbricabi-
li. al pagamento dei relativi 
indennizzi sulla base del prez-
zo agricolo rivalutato attra
verso coefficienti da uno a 
cinque volte, alia istituzione 
delle unita sanitarie locali co
me organi delle Regioni, alia 
programmazione degli inter-
venti sanitari su basi terri
torial!. 

Si tratta di acquisizioni con-
quistate con forti lotte gene
rali e articolate. che le tre 
Confederazioni hanno gia sot-
tolineato, senza tuttavia na-
scondersi che vi sono anco
ra serie questioni da defini
re, sia per quanto riguarda 
la politica della casa, che la 
riforma sanitaria. Rimangono 
tuttora aperte, fra I'altro, le 
questioni concernenti la crea-
zione di consorzi regionali de
gli Istituti per le case popo-
lari, l'istituzione di un ente 
unico pubblico nell'edilizia, lo 
aumento dei fondi di urba-
nizzazione, il controllo dei 
prezzi sui materiali da costru-
zione, la presenza diretta del
le Partecipazioni statali nel 
campo della produzione e del
la ricerca, gli stanziamenti 
pubblici necessari per supe-

rare la congiuntura nel set-
tore edilizio. 

Per la sanita, inoltre, devo-
no essere precisate questioni 
assai rilevanti come l'interven-
to pubblico nella produzione 
dei farmaci, il potenziamen-
to del servizio pubblico di di-
stribuzione delle medicine at
traverso le farmacie comuna-
li e le Unita sanitarie locali, 
l'abolizione delle attuali re-
strizioni per quanto riguarda 
l'assistenza. 

Non sono, come si vede, 
problemi secondari ed e quin
di evidente che un giudizio 
definitivo sugli incontri fra 
governo e sindacati non po
tra che essere espresso solo 
dopo la riunione conclusiva 
di giovedi. quando CGIL, CISL 
e UIL — anche a seguito di 
un'ampia consultazione dei la
voratori — tireranno le som-
me e decideranno gli svilup-
pi dell'azione. 

L'esigenza di portare avan
ti l'iniziativa per le riforme. 
in coIJegamento sempre piu 
stretto con le rivendicazioni 
aziendali c settoriali. del re-
sto, e gia stata rilevata dalle 
stesse Confederazioni. E que
sto perche devono essere an
cora affrontate riforme impor
tanti e qualificanti come quel
la fiscale (per cui il gover
no ha gia respinto alia Ca
mera le richieste dei sindaca
ti e deN'opposizione di sini
stra), come quella della scuo-
la e quella dei trasporti; per
che devono ancora essere po-
sti concretamente sui terreno 
del confronto i problemi del 
Mezzogiorno e deH'agricoItura: 
perche. oltretutto. anche per 
quanto riguarda i punti ac-
quisiti per la casa e la sa
nita. si tratta di vigilare af-
finche il govemo passi dalle 
parole ai fatti. affmche cioe 
i prowedimenti annunciati di-
ventino realta. 

«In materia di casa e sa
nita — ha ri leva to giovedi 
il Direttivo della CGIL — so
lo attraverso grandi lotte, ge
neral! e articolate. si sono 
realizzati importanti avanza-
menti rispetto alia situazione 
in atto >. Sta di fatto che il 
governo si 6 deciso ad affron-
tare le prime misure riforma-
trici solo quando e stato co-
stretto a farlo dalle lotte dei 
lavoratori. 

Per ottenere i risultati sca-
turiti dagli incontri dei gior
ni scorsi sono stati necessari 
cinque sciopen generali e ol
tre cento scioperi provinciali. 
E' certo, in altri termini, che 
senza la forte spinta operaia 
e senza 1'azione continua del
le masse lavoratrici e popola-
ri, cominciata nel momento 
piu acuto dello scontro con
tra ttuale d'autunno (col gran
de sciopero per la casa del 
19 novembre 1969)^ la via del
le riforme non sarebbe anco
ra stata imboccata. Per que
sto, < lo sviluppo dell'iniziati-
va e della pressione delle mas
se in forme sempre piu con
crete e articolate — come ha 
sottolmeato la CGII. — 6 con
dizione della realizzazione del
le riforme e della loro inci-
denza nella'vita dei cittadini*. 

Si e conclusa nel primo po-
meriggio dl oggi la riunione 
unitaria del comitati direttivi 
Filtea CGIL, FiltaCISL, Uilta-
UIL e Uilciv. E ' stata appro
vata all'unanimita una dichia-
razione conclusiva presentata 
unitariamente dalle tre orga
nizzazioni sindacali. I comitati 
direttivi sottolineano «Tim-
portanza delle conquiste con-
trattuali raggiunte dai lavo
ratori tessili e dell'abbiglia-
mento con i recenti rinnovi 
contrattuali e la necessita del 
loro consolidamento e svi
luppo con 1'azione rivendica-
tiva aziendale ». 

I comitati diretcivi hanno 
anche esaminato la situazione 
produttiva dei vari settori, 
con particolare riferimento al-
l'industria tessile. situazione 
«caratterizzata da un anda-
mento ascendente molto debo-
le, che pur non caratterizzan-
dosi in termini recessivi tut
tavia testimonia l'esistenza di 
una realta che richiede im-
mediati interventi di politica 
generale e settoriale. Per quel
lo che riguarda I'occupazione 
si afferma che « circa 70 mila 
lavoratori tessili si trovano 
attualmente a orari inferiori 
a quelli contrattuali». 

« Le cause autentiche delle 
difficolta dell'industria tessile 
vanno indentificate nella poli
tica economica generale e del 
settore. L'industria italiana e 
stata anemizzata da una poli
tica di restrizione creditizia 
iniziata tin dal marzo del '69 
che se non ha ottenuto il ri
sultato di bloccare l'ascesa 
dei prezzi, certamente e riu
scita a deprimere la domanda 
dei consumi e gli investi-
menti». 

Per le imprese minori pos-
sono essere presi i prowedi
menti fiscali di abolire i mas-
simali contributivi e di fisca-
lizzare gli oneri sociali. 

Inoltre i comitati direttivi 
hanno deliberato di «dare 
mandato alle segreterie delle 
federazioni di proclamare uno 
sciopero nazionale per soste-
nere le rivendicazioni in dife-
sa dell'occupazione e di pren
dere contatti con le altre fe
derazioni di categoria per rea
lizzare un'azione comune a 
tutti i lavoratori. 

Milano 

Lettere— 
all9 Unita: 

II prefore revoca 

un licenziamento 

di rappresaglia 

alia Sit-Siemens 
\ AHU^NO. 30 

II licenziamento in tronco del 
compagno Giuseppe Bonora. 
membro di Commissione interna 
della SIT Siemens cacciato dal
la fabbrica per rappresaglia nel 
Juglio scorso, e stato revocato. 

II pretore dr. Montera ha giu-
dicato infondate le ragioni che 
la SIT Siemens ha portato per 
giustificare il provvedimento re-
pressivo ed ha ordinato in base 
all'art. 18 dello Statuto dei lavo
ratori — * 1'immediata reinte-
grazione del Bonora nel posto 
di lavoro occupato presso la so-
deta >. 

Bonora era stato accusato di 
aver capeggiato, durante uno 
dei tanti scioperi che si sono 
susseguiti nella fabbrica mila-
nese. un gruppo di lavoratori 
durante una manifestazione nel-
l'intemo dei reparti e di avere 
percosso e minacciato due la
voratrici. Le due operaie spor-
sero querela, ma prima ancora 
che una sentenza giudicasse col 
pevole o innocente il compagno 
Bonora. la . direzione della SIT 
Siemens aveva gia emesso il 
suo verdetto e cacciato dalla 
fabbrica 1'attivista sindacale. 

Nonostante la pretura penale 
avesse gia assolto Giuseppe Bo
nora dalle accuse di violenza 
privata e percosse, 1'azienda ha 
continuato a sostenere la tesi 
che il licenziamento era giusti-
ficato. 

Nel mondo 
del lavoro 

PENSIONATI — Le Federa 
zioni dei pensionati della CGIL. 
CISL e UIL hanno chiesto al 
ministro Preti un c urgente in
contro > essendo «gravemente 
preoccupate per la formulazio-
ne dellart. 2 della legge di 
riforma tributaria » che non n-
sparmia la categoria. gia cosi 
bistrattata dal punto di \\s\a 
economico, dal pagamento d: 
pesanti e aivsurdi tributi. 

SANATORIALI — Dopo un in 
contro con il sotto«egretano al 
Lavoro. Rampa. i sindacati dei 
15 mila lavoratori sanatonah 
hanno deciso di sospendcre una 
astensione dal lavoro gia pro 
grammata per i giorni 2. 3. 4 
e 5 febbraio. NeH'incontro il 
rapprcsentantc del governo 
avrebbe accolto la rivendica-
zione che e alia base dell'agi-
tazionc: la trasformazione dei 
sanatori INPS in enti ospeda 
lieri. 

DIPENDENTI CIDA — Non 
hanno contratto di la\oro i di 
pendenti di alcune organizzazio
ni degli industrial!: 1'Istituto 
superiore di direzione azienda 
!e. la Cohfederazionc italiana 
dirigenti d'azienda. la Federa 
zione nazionale dirigenti azien 
de industrial! e il Fondo assi 
stenza sanitaria dirigenti azien 
de industrial. Per protestarc 
contro questa condizione i la
voratori hanno deciso di scen-
dere in lotta: da ieri sono in 
sciopero per 72 ore i dipendenti 
dell'ISDA c da lunedi. per 48 
ore. si asterranno dal lavoro 
quelli del CIDA. 

«PCI 1 7 1 » , un 
almanacco da 
diffondere in 
tutto il partito 
Caro direttore. 

in genere soffro di una car
ta dif/idenza nel conjronU de
gli almanacchi e di tutte le 
pubblicaztoni del genere che 
puntualmente a fine d'anno si 
riversano nelle edicole e nelle 
librerie. Le trovo inutili, per 
un certo settore (quello che 
ha pretesa di rigorosita) per 
i troppl dati che vi si inzep-
pano acriticamente, impeden-
do al lettore di orientarst e 
di farsl un giudizio. Inutili 
anche quelli che si rlchlama-
no al costume e alia cultura: 
rassegne al massimo di ptace-
vole lettura ma egualmente 
generiche nel monotono sue-
cedersi di episodi o di awe-
nimentl. Con una certa curio-
slta. ma quasi per dovere di 
partito, ho acquistato que-
st'anno « PCI '71 », Almanacco 
del Partito comunista ttaliano. 

La mia aspettativa precon-
cetta e andata completamen-
re delusa. Mi sono trovato tra 
le mani non la pubblicazione 
tradizionale nell'editorla italia
na con il nome di almanacco, 
ma un volume rigoroso, an
che se popolare, problematic 
co pur senza essere difficile, 
vario, come sono vari e diver-
si gli aspettl della societa e 
del mondo in cui viviamo. 
Utilissimi infine come stru-> 
mento di consultazione quoti-
diana i numerosl dizionari e 
sommari che arricchiscono la 
pubblicazione. 

Dalle mie mani, a PCI 11» 
e passato in quelle dl mio fi-
glio, giovane studente che 
muove ora alia conoscenza del 
partito e della sua slorta. Per 
lui l'« Almanacco » e diventa-
to immediatamente oggetto 
di studio e di discussione con 
me e con i suoi amid e com-
pagni di sezione. Sono decisi 
a trarne i materiali per dei 
veri e propri corsi collettivi. 

Perche, caro direttore, scri-
vo tutto questo? Forse per 
un piccolo appunto o meglio 
per un consiglio a TUnita. In 
un periodo politico come quel
lo che viviamo e quando e 
tanto forte il desiderio di chia
rezza e di consapevotezza nel
le masse che vanno sempre 
piii accostandosi al nostro 
partito, « PCI '71» e una pub
blicazione che merita e deve 
essere largamente diffusa (an
che oltre le 350 mila copie di 
cui parla), e che percid ha 
bisogno di essere proposta e 
illustrata anche dalle pagine 
del quotidiano del partito. 

Ti ringrazio. 
LIBERO DELLE CASE 

(Firenze) 

«A noi del Sud 
non resta che emi-
grare o fare -_•. 
i poliziotti» 
Cara Unita, 

ho appreso per televisione 
la notizia della strage awe-
nuta in un celhttare che tra-
sportava dei detenuti, dove 
appunto in un conflitto a fuo~ 
co sono morti i due detenuti 
che tentavano I'evasione e tre 
carabinieri che erano addet-
ti alia custodia. 

Quello che si deve notare 
t questo: che i tre carabinie
ri erano tutti del sud: infatti 
uno era di Regglo Calabria, 
I'altro di Enna in Sicilia e 
ancora I'altro di Cosenza in 
Calabria. Ce stato il messag-
gio del Capo dello Stato, Sa-
ragat, il quale anche in que
sta occasione emette del giu-
dizi che sembrano direttive. 
In questo suo ultimo messag-
gio di conforto diceva esatta-
mente fra I'altro ache con-
danna la violenza criminosa 
che a volte assume colorazio-
ni politiche», molto probabil-
mente volendosi riferire an
che agli ultimi fatti dove & 
morto a Reggio Calabria il 
poliziotto ucciso a sassate dai 
fasclsti locali che, ancor og-
qi continuano indisturbatl le 
loro azloni teppistiche e dl 
sabotaggio delle istituzioni re-
puhblicane. 

Verb il nostro Capo dello 
Stato mi sembra troppo ge-
nerico nell'esprimere parole 
di condanna, poiche non indi-
ca le fonti della violenza che 
sta sempre a destra. Cosi facen* 
dole sue parole non servono 
altro che ad aizzare ancora 
all'odio polizlotti e carabinie
ri contro quelle manifestazio-
nl democratiche di lotta di 
lavoratori. Poicht e compren-
sibile come dopo un fatto del 
genere, dove sono morti tre 
carabinieri, i loro compagni 
dell'arma siano non solo ad-
dolorati ma pieni dl rabbia. 
E allora se il Presidente del
la Repubblica democratica di
ce delle parole condannando 
genericamente la violenza che 
assume «colorazioni poltti-
che» deve precisare che I 
poliziotti U uccidono gli stes-
si fascisti, li uccide anche 
questo stesso Stato di cul il 
sig. Saragat e Presidente, li 
uccide con le paghe di fame 
che gli passa. 

II Meridione viene tenuto 
in miseria apposta per far-
ne la grande riserva di ma-
nodopera alia quale t grossi 
padroni possono attingere a 
miseri prezzi e mantenere que
sto stato di cose; e sono gli 
stessl figli del sud che pro
prio per la miseria si arruo-
lano in polizia e nei carabi
nieri per poi pagare con la 
morte quel misero tozzo di 
pane che lo Stato gli da. 

Ebbene. sappiano " t - miei 
pacsani carabinieri e poliziot
ti (perche chi scrive e sici-
liano) che i comunisti che 
st battono in -piazza e che 
vengono picchiati non sono 
quelli che odiano t poliziotti: 
e sappiano che se scendiamo 
in piazza e per avere un do-
mani mtgliore che e il domn-
ni anche di loro- perche lo 
arrvolamento deve essere re 
ramente un libera scelta e 
non come ogai torzala Per
che a noi del sud non ci ri 
mane oggi che emtgrare o an 
dare in polizia. 

P. T. ' 
(Milano) 

Raduno in «cu-
micia ncra» (la 
questura non ne 
sapeva nulla?) 
Caro compagno direttore, 

mi e capitato tra le mani 
solo oggi un foglietto ciclo-
stilato che riporto qui sotto 
perche mi sembra importan
te che la gente sappia quale 
grado di impunlta e riserva-
to alia canaglia fasclsta. 

Ecco il testo: «Gita a Pre-
dappio per il giorno 4-11**70 -
48* dell'Era Fasclsta. I came-
rati di Sesto. Monza e Sere-
gno organizzano un pellegri-
nagglo alia tomba di Musso
lini con visita d'obbligo a 
Donna Rachele. Itinerario: 
Monza . Sesto • Autosole -
Predapplo - Atto di fede di-
nanzi alia tomba di Mussoli
ni - Predappio - Villa Carpe-
na • Autosole - Sesto - Mon
za... Non manchiamo di ri* 
cordaro la massima puntua* 
lita e a scelta la camicia ne-
ra ». // foglietto e firmato «De 
Santis» e termina con I'ingiun-
zione: «Conservare e ricon-
segnarlo alia partenza ». 

Considerato che vi e una 
disposizione della Carta co-
stituzionale che dice: a E' vla-
tata la riorganizzazione, sotto 
qualsiasi forma, del disciolto 
partito fascista», ml chiedo: 
perche i dirigenti della poli
zia e dei carabinieri dl que
ste cittadine e la stessa que
stura di Milano, non sono in-
teivenuti? E' possibile che 
non ne sapessero proprio 
nulla? 

Questa gentaglia che abbia
mo combattuto per anni ten-
ta ancora di risorgere, men
tre la polizia e il governo 
fanno finta dl non accorger-
sene. Ma non si facciano il-
lusioni perche troveranno 

' sempre le forze antifasciste 
e democratiche pronte per re-
spingere qualsiasi tentativo 
di riportare il fascismo nel 
nostro Paese. 

Fraterni saluti. 
G. TARLI 
(Milano) 

Rispondere con 
piu forza alle 
canagliate fasciste 
Cara Unita, 

anche oggi un attentato ad 
una sede del PCI, a Siracusa, 
con due feriti all'ospedale. La 
catena degli attentati fascisti 
continua. Comprendo che i fa
scisti con tutte le destre (com-
presa la destra governativa 
DC-PSU) cercano la provoca-
zione, perd non ritengo giu-
sto che il Partito non dia con 
piii forza risalto a certe ma-
scalzonate richiedendo il aiu-
sto intervento dello Stato per 
assicurare I'incolumlta a tutti 
i cittadini. Dovremmo, a mio 
parere, elevare piii atta la pro-
testa a livello nazionale, ri
chiedendo una seria tndagin* 
nella polizia dei luoghi in cui 
tali fatti avvengono, senza che 
essi siano ne prevenuti ni 
scoperti. 

G. DEGL'INNOCENTI 
(Firenze) 

Chi parlava del 
mondo contadino 
da « Radio 
Milano-Liberta » 
Cari compagni, 
- leggo su l'unita del 24 gen-
na'to, nelle pagine dedicate al 
Ctnquantesimo. sotto il litolo 
aQuattro tnediti sulle tra-
smissioni radiofoniche dal-
I'URSS dal luglio 1941 al gen-
naio 1944 9, i nomi dei com
pagni che, sotto la direzione 
di Togliatti, lavoravano a 
<r Radio Milano-Liberta». Fra 
questi nomt si cita Anselmo 
Marabini, mio padre. Tengo 
a precisare, per Vesatlezza sto-
rica, che non si trattava di 
mio padre, ma del sottoscrit-
to, il quale aveva nella redo-
zione Uincarico di trasmettert 
questioni del mondo conta
dino (fra le quali, in parti' 
colore, la trasmissione delta 
domenica dal titolo: c Rifles-
sioni di un contadino *). Mio 
padre, invece, colldborava in 
quel periodo a m Radio Mo-
scat. 

Saluti fraterni. 

sen. ANDREA MARABINI 
(Imola - Bologna) 

II vecchio marinaio 
per anni imbarcato 
su navi 
da salvataggio 
Signor direttore, 

e un vecchio marinaio che 
le scrive, imbarcato per anni 
su navi da salvataggio. Entro 
subito nell'argomento: il nau-
fragio del motopesca « Rodi». 
Perche e mancato un rapido 
intervento delle autorita, su
bito dopo la notizia deWaf-

' fondamento? Devono essere 
adottati severi prowedimenti 

• a carico dei responsabili, che 
in breve tempo avrebbero po
tato raddrizzare lo scafo. For
se si sarebbe potuto salvare 
qvalche vita umana: non sa
rebbe la prima volta che si 
trovano superstiti nella holla 

, d'aria di scafl capovoltL In-
• vece, soltanto dopo la indi-

gnata ribellione dei pescatori, 
le autorita competenti si so
no accorte di avere a poca 
distanza t mezzt per raddriz
zare lo scafo. E invece que
sto e avcenuto dopo sei gior
ni dalla sctagura. 

Non e con un misero asse-
gno di qualche migliaio di li
re che si tacita una colpo. 
Ci vuole una scrupolosa in-
chiesta e se ri sono dei re
sponsabili tncosctenti, le lo
rn crtm>r.ali tnadempienzc de
vono essere punite duramente. 

Cordiali saluti 
MICHELE CACCAVALLE 

(Pesaro) 
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