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I padroni decurtano i salari 

Forti scioperi 
contro FIAT 
Falck e Breda 
L'impegno antifascista del mo-

vimento ribadito da Lama 

Forme particolarmente 
odiose di rappresaglia sono 
state attuate in questa set-
timana da alcuni gross! 
complessi padronali privati 
e pubblici. Come sempre, 
l'avvio alia nuova offensiva 
contro i lavoratori, che re-
clamano migllori condizio-
ni di vita e di lavoro, e 
stato dato dal monopolio 
dell'auto che ha sospeso ol-
tre 40 mila opera 1 col pre-
testo che gli scioperi con-
trattuali In atto nel settore 
delta plastica gli farebbero 
mancare una delle materia 
prime necessarie alia pro-
duzione. A questo attacco 
i lavoratori di Torino nan-
no risposto mercoledl con 
uno sciopero di tre ore e 
con una grande manifesta
zione unitaria al centro 
della citta. I sindacati, 
inoltre, hanno sottolinea-
to che responsabile prin-
cipale dell'asprezza cui e 
giunta la vertenza per il 
contratto della plastica e 
proprio la FIAT, proprie-
taria della piu grande in-
dustria italiana del setto
re (la Stars di Villa-
strone). 

La FIAT, tuttavia, ha 
ulteriormente inasprito la 
sua provocazione annun-
ciando per la settimana 
entrante altre «decine di 
migliaia di sospensioni». 
Di fronte a cio il governo, 
chiamato in causa dal se-
natore comunista Vignolo, 
ha fatto dire al sottose-
gretario De Marzi che lo 
Ispettorato del Lavoro in-
viera nei reparti dello sta-
bilimento torinese alcuni 
funzionari con l'incarico 
di «rendersi conto se le 
motivazioni addotte per at-
tuare le sospensioni sono 
fondate o meno». II che, 
ovviamente, equivale ad 
autorizzare di fatto le pre-
varicazioni del monopolio. 

Prepotenze intollerabili 
sono state commesse an-
che dalla Falck di Milano 
e dalla EFIM-Breda di 
Bari. Questi due complessi, 
il primo in mano a privati 
e il secondo alle Parte-
cipazioni statali, hanno de-
curtato i salari del lavora
tori non in base alle ore 
di sciopero eflettuate ma 
alia diminuita produzione 

.(che, per altro, nessuno 
aU'infuori del dirigenti pa
dronali pub effettivamen-
te controllare). Cosl, il ta-
glio delle retribuzioni e 
diventato praticamente un 
vero e proprio furto, per-

petrato nell*intento dl 
spezzare la lotta nelle due 
aziende e di annullare di 
fatto il diritto di sciopero. 

A queste violenze i la
voratori hanno risposto im-
mediatamente, sia a Milano 
che a Bari, con nuove 
compattlssime astensioni, 
consapevoli che la posta 
in gioco e molto piu alta 
delle stesse loro rivendi-
cazioni. Ugualmente robu-
sta e stata la reazlone del 
300 mila tessili, che hanno 
scioperato mercoledl per 
un'ora in tutta Italia con
tro la pretesa degli indu
strial! di riorganizzare le 
aziende (con i soldi dello 
Stato) licenziando decine 
di migliaia di lavoratori. 

II movimento contadino, 
dal suo canto, ha portato 
ancora avanti l'lniziativa e 
l'azione per abbattere la 
rendita parassitaria nelle 
campagne e per rinnovare 
l'agricoltura attraverso la 
eccezionale entusiasmante 
manifestazione unitaria di 
oltre 30 mila mezzadri e 
colon! svoltasi martedl a 
Roma per rivendicare il 
superamento degli arcaici e 
antieconomic! patti anco
ra vigenti e la loro tra-
sformazione in contratti 
d'affitto. 

Sul piano piu generale 
va sottolineato il ribadito 
impegno della CGIL per la 
unita sindacale, per le ri-
forme e per la difesa del
le liberta democratiche. 
Nella conferenza stampa 
annuale della Confedera-
zione tenuta mercoledl, il 
segretario generale Luciano 
Lama, oltre a riaffermare 
l'impegno di lotta del mo
vimento sindacale e dei la
voratori per «la messa 
al bando delle organizza-
zioni fascisteu, ha rileva-
to con forza che «le azio-
ni criminose dell'estrema 
destra hanno una precisa 
radice di classe, esprimo-
no le tendenze profonde e 
inconfessate di almeno 
una parte del capitalismo 
italiano », mentre <c la par
te piii moderna e avanza-
ta non rifiuta e a volte 
strumentalizza l'azione del
la destra perche la consi-
dera un pugnale puntato 
contro il movimento dei la
voratori: una carta di ri-
serva, in sostanza, a cui 
ricorrere magari in mo-
menti di emergenza ». 

sir. se. 

UNO SB0CC0 AL DRAMMA DELLA SICILIA 

Decisivo il contributo del PCI 
per una nuova direzione politica 

II discorso del compagno Bufalini alia conferenza regionale comunista • L'unita a sinistra e un 
grande movimento delle masse per uscire dalla profonda crisi della Regione - L'intervento di 

Michelangelo Russo - Oggi le conclusioni di Berlinguer al teatro Politeama 

TOSCANA 

, Dalla nostra redazione 
PALERMO, 20 • 

Le questioni del rinnovamen-
to della Regione per un nuo-
vo sviluppo economico. e del
la costruzione di un processo 
dj rafforzamento e di unita del
le forze di sinistra in Sicilia e 
nel Mezzogiorno. sono state per 
l'intera giornata al centro del 
dibattito della conferenza dei 
comunisti siciliani che si era 
aperta ieri con una relazione 
del compagno Macaluso e che 
il vice-segretario del Partito. 
Enrico Berlinguer, concludera 
domani parlando nel corso di 
una grande manifestazione al 
teatro Politeama. 

Un intervento del vice-segre
tario regionale Michelangelo 
Russo ha sviluppato partico
larmente il problema dei rap-
porti politict tra le forze demo
cratiche e di sinistra in una fa-
se che e ormai — nonostante il 
vergognoso compromesso con 
il quale e stato rabberciato an
cora una volta il quadripartito 
siciliano — quella del «dopo 
centro-sinistra ». In questi anni. 
ha ricordato il compagno Rus
so, grande e incisivo si e fatto 
il ruolo della sinistra di opposi-
zione dentro e fuori I'assem-
blea, strappando. attraverso 
larghe convergenze con forze 
sociallste e cattoliche, impor
tant! conquiste sul terreno del
la democrazia e delle riforme. 

Tuttavia questo non basta — 
ha proseguito Russo — perche 
e ancora in piedi con posizioni 
determinanti di potere e di 
controllo in tutta la vita socia-
le e politica della Sicilia, un 
sistema clientelare organica-
mente collegato ai grandi cen-
tri nazionali del potere mono-
polistico. Cervello e cuore di 
questo sistema, dal quale scatu-
riscono tutti i fenomeni di de-
gradazione e di involuzione che 
affliggono l'isola e tutto il Mez
zogiorno e la DC. con il suo 
attuale gruppo dirigente, con il 
suo indirizzo politico che re-
sta profondamente antimeridio-
nale anche nelle ricorrenti ma-
nifestazioni di demagogia. II 
problema della sconfitta della 
DC non pud assolutamente es-
sere surrogato da nuovi espe-
dienti politici come il bicolo-
re regionale che i socialisti 
hanno vagheggiato prima di 
arrendersi ad una edizione del 
quadripartito che segna un ul-
teriore arretramento. 

Si deve costringere invece 
la DC. con ii rafforzamento e 
l'unita della sinistra, a com-
piere scelte diverse, ad affron-
tare il problema lacerante di 
un mutamento dei suoi equili-

Appello della CGIL a tutti i lavoratori 

Costruire insieme 
P unita sindacale 

Le decision! operative delle tre segreterie confederali sono uno sti-
molo all'iniziativa unitaria nei luoghi di lavoro — Il documento ap
proval dal Direttivo — Le conclusioni del compagno Rinaldo Scheda 

Si sono conclusi a Roma 1 
lavori del Direttivo della C.G. 
I J*. Al termine di un serra-
to e ampio dibattito e stato 
approvato il seguente docu
mento: 

a l l Comitato Direttivo del
la CGIL — sulla base della 
relazione Scheda e del dibat
tito — considera la decisione 
presa recentemente a Firen
ze dalle tre Segreterie confe
derali un rilevante contribu
to al rilancio della politica 
per l'unita organica del mo
vimento sindacale italiano. La 
comune scelta di assegnare 
scadenze precise ad un pro
cesso di awicinamento acce-
lerato alia prospettiva della 
unita, sollecita lo sviluppo piti 
ampio delle iniziatlve die net 
luoghi di lavoro, nelle catego-
xie e nelle diverse aone del 
nostro paese devono impe-
gnare i lavoratori tutti, le 
forze sindacali, e le organlzza-
jdani, neU'individuare le tap-
pe della costruzione dell'uni
ta sindacale. La scelta delle 
tre confederazioni, quindi, lun-
gl dal rappresentare un Hml-
te posto alle iniziative della 
organizzazione ai vari livelli o 
dal provocare sterili attese. 
costituisce, invece. un punto 
dl riferimento e di appogglo 
alia piu appassionata rlcerca 
ed alia costruzione unitaria 
di tutto il movimento sinda
cale ed alia attuazione delle 
decisioni gia prese al termine 
della rhmione dei tre Consi
gn genera] i nell'ottobre 1970. 
partendo dalla prat lea delle 
riunioni in comune degli orga-
ni dirigenti delle tre organlz-
zazioni per decidere sulle lot-
te e sullo sviluppo del proces
so unitario. Appunto percl6. i! 
Comitato Direttivo della C.G. 
IX. rivolge un caldo appel
lo a tutti 1 lavoratori italla-
ni ed a tutte le organizzazio-
ni di azienda, di categoria e 
territoriall perche esprimano 
un sempre piu largo ed inten-
so impegno all*unlta, e diano 
vita alle loro nuove struttu-
re unitarle dl base, secondo 
le decisioni del CD. del dl-
cembre scorso. L'ampio svilup-

r della partecipazione di tut-
i lavoratori e la piu este-

sa applicazione del metodo e 
deHo splrito democrat id de
vono consentlre. da un lato 
dl superare ognl eventuale 
perteolo dl vertioismo, e, d'al-

tra parte, di individuare in 
modo giusto la natura di clas
se del sindacato unitario e le 
sue coerenti autonome politi-
che rivendicative nell'azienda e 
nella societa, per la conquista 
di una nuova politica di pro-
gresso umano e di sviluppo 
economico e sociale. Tale am-
pla partecipazione democratl-
ca consentira di avere l'essen-
ziale contributo di base per 
la individuazione piii esatta 
dei vari problem: di politica 
unitaria che ancora devono es-
sere compiutamente affrontati 
e risolti in modo adeguato. 
Questo grande movimento ver
so l'unita potra esprimersi tan-
to piii efficacemente. quanto 
piu nelle prossime settimane 
le azioni rivendicative nelle 
aziende, per i rinnovi dei con
tratti di categoria e per le ri
forme. saranno capaci di uni-
re con forza i lavoratori ita-
Hani nella lotta e di far lo
ro conseguire i necessari ri-
sultati. A questi impegni il 
Comitato Direttivo chiama con 
urgenza le proprie organizza-
zioni e tutti i lavoratori del
le fabbriche, dei camp! e de
gli uffici». 

Prima della approvazione 
del documento conclusivo e 
intervenuto Scheda, il quale 
ha ribadito anzitutto che « le 
intese ragghmte a Firenze nel
la riunione delle tre Segrete
rie conrederali rappresentano 
un acceleramento del proces
so unitario ». 

• Quelle intese — ha prose
guito Scheda — non solo ri-
lanciano tra i lavoratori. nel 
movimento sindacale, l'idea. la 
prospettiva dell'unita organica 
ma riportano le Confederazio
ni ad assolvere, dopo incer-
tezze, ritardi, un ruolo pro-
pulsivo nello sviluppo del pro
cesso unitario. 

Nel momento che il tra-
guardo dell'unita organica di-
venta reale, concreto anche 
nelle scadenze temporal] co-

Tuttl i senatori comunliti 
sono Impegnali ad esse re pre
sent! SENZA ECCEZIONE 
alle sedute di gloved! 25 
febbraio. 

La prasenia e obbllgatoria 
SENZA ECCEZIONE ALCU-
NA per le sedute dl venerdi 
26 fobbraio. 

me e previsto dagli accord! 
citati, vengono al pettine una 
serie di nodi che la pratica 
dell'unita di azione finora a-
dottata aveva soltanto sfio-
rato. 

Prendere coscienza di que
sti nodi che occorre scioglie-
re non e dare prova di am-
biguita, ma e un prendere 
coscienza in modo attivo dei 
problemi che e necessario af-
frontare e risolvere. E ' il so
lo modo per affrontare seria-
mente e con il massimo di 
chiarezza da parte di tutti, 
questa fase piii avanzata del 
processo unitario, che deve 
portarci alia costruzione della 
nuova unita sindacale. 

Non credo che "un con-
fronto piii rawicinato al li-
vello delle Confederazioni che 
comincera nei prossimi gior-
ni con il lavoro delle tre Se
greterie per l'elaborazione 
del documento programma-
tico rappresenti un pericolo 
di cristallizzazione del proces
so unitario agli altri livelli del 
movimento sindacale. 

Anzi al contrario esso pub, 
deve creare un clima piu fa-
vorevole alio sviXippo delle 
intese anche in quei settori 
del movimento sindacale che 
hanno incontrato finora mag-
giori difficolta a realizzare del
le iniziative unitarie. Comun-
que rimpegno a ricercare la 
unita tra le tre Confederazio
ni, al punto in cui e giunto 
il processo unitario nel Pae
se, non e soltanto necessario 
ma e una condizione fonda-
mentale per fare andare avan
ti su scala generale l'unita 
tra il piu grande numero di 
lavoratori. 

Non e da escludere che 
neU'elaborazione del docu
mento programmatico non tut
ti i nodi si riuscira a scio-
gliere, ma anche 1'ipotesl di 
un non accordo su alcune 
questioni non significa affat-
to involuzione. arretramento 
del processo unitario perche 
ad arrivare ad una soluzione 
dei problemi che eventualmen-
te rimanessero aperti cl aiu-
tera il dibattito unitario, il 
clima generale che le lotte in 
comune nel paese creeranno 
e le intese unitarie nei luo
ghi di lavoro e a tutti i livel
li che dovranno essere realiz-
zate In misura sempre piii am
ple nei prossimi mesi». 

bri, dei suoi rapporti con la 
1 societa siciliana. 

Molti interventi si sono sof-
fermati su particolari aspetti 
dell'attuale dialettica sociale 
neH'isola, insistendo sui succes-

, si conseguiti dal movimento 
contadino e sulle nuove niatu-
razioni unitarie registrate dal-

' le sue lotte. Scaturro, preslden-
te regionale deH'AUeanza, ha 
sottolineato l'importanza in que
sto senso deU'esperienza delle 
consulte di zona. 

Mettendo in luce l'ingresso 
nella lotta di classe di nuovi 
protagonisti, la compagna Va
leria Gnoffo. ha parhito del 
ruolo attivo che .sempre piu 
assumono le lavoratrici. 

Le difficolta tutte particola
ri dei grandi centri urban! del
la Sicilia sono state analizzate 
dal vice-segretario delta Fe-
derazionc palermitana Gianni 
Parisi, che ha ricordato conic* 
il partito sia impegnato a co
struire un piu ampio schiera-
inento. 

L'ampio intervento del com
pagno Paolo Bufalini, della di
rezione del partito, lia avu-
to come asse portante pro
prio la definizione del collega-
mento tra la lotta politica in 
corso nel Mezzogiorno e la 
piu generale battaglia unitaria 
contro le reviviscenze reazio-
narie e fasciste e per la rea-
lizzazione delle riforme. c Un 
giudizio valido sull'attuale scon-
tro in atto nelle regioni meri-
dionali — ha detto Bufalini — 
deve partire dal riconoscimen-
to che il Mezzogiorno non e 
stato passivo in quel proces
so di avanzamento sociale e 
politico dei lavoratori contro 
il quale .si scatena la destra 
con offensive che rivelano una 
arrogante debolezza. e che non 
potrebbero produrre seri gua-

' sti se non godessero della com-
plicita e della copertura di 
larghi settori dell'apparato del
lo stato e di forze politiche mo
derate e integraliste ». 

c II Mezzogiorno degli anni '70 
non e solo Reggio. e anche e 
soprattutto Avola. Sbaglia dun-
que chi descrive l'attuale crisi 
italiana come scontro tra un 
Nord fortemente condizionato 
dalla spinta unitaria del lavo
ratori ed un Sud dominato dal
la Vandea. Se si sono avuti, 
anche al di fuori della tragica 
vicenda di Reggio, gravi feno
meni di egemonia reazionaria 
sul malcontento degh' strati po-
polari piu disgregati. nel Sud 
si sono avute anche vittoriose 
battaglie per le riforme e dal 
Sud e venuto — come per la 
legge sull'affitto agrario — un 
concorso importante per delle 
vittorie che interessano tutto il 
paese ». 

B compagno Bufalini ha ag-
giunto: «I1 Mezzogiorno degh" an
ni 70 non solo non e quello degli 
anni in cui in Sicilia fu tentata 
la rivolta separatista ma, con 
tutti i suoi problemi irrisolti. e 
piu avanti dello stesso Mezzo
giorno degli anni '60 sul quale 
pesavano, come ostacolo all'uni-
ta politica e sociale dei lavora
tori, le illusion! del centro-sini
stra, sia nei loro termini politici 
generali, sia nelle loro velleita 
di risolvere in uno schema ri-
formista i problemi del Sud>. 

Per Bufalini, il dato nuovo 
piu importante e costituito dal-
I'estendersi della coscienza che 
la logica di fondo deho svilup
po economico nazionale attuale 
comporta rabbandooo del Mez
zogiorno: da qui sorgono nuove 
possibilita per la realizzazione 
di una battaglia per il cambia-
mento dell'intera struttura eco-
oomica italiana, che saldi an
che nel Sud la lotta antifascista. 
contro la mafia e contro il clien-
telismo, alia lotta per le rifor
me. In questo contesto sono 
stati ottenuti in Sicilia successi 
important! (dal colpo dato con 
Testromissione di Ciancimino 
dal Comune di Palermo alia 
imposizione di una nuova legge 
sul oollocamento); in tutto il 
Mezzogiorno si hanno i segni 
positivi di una unita meridio-
nalista di tipo nuovo: dagli svi-
luppi della crisi politica in Sar-
degna. al ruolo positivo che la 
Regione ha avuto nella questio-
ne calabrese. 

In Sicilia — ha detto ancora 
il compagno Bufalini — no! dob-
biamo svolgere un'opera capil-
lare e costante per organizzare 
sul terreno politico e attorno a 
obiettivi positivi gli strati so
cial! piu disorientati. battendo 
cosi la inevitabile risposta de
gli interessi parassitari e clien-
telari ai colpi che gia hanno 
subito e a quelli che temono 
di dover subire. c A qucst'opera i 
e ad un grande movimento uni- ! 
tario delle masse il PCI lega 
— ha concluso Bufalini — la 
sua proposta di soluzione poli
tica della profonda crisi della 
Sicilia. Alia imminente consu! 
tazione elettorale ci presentiamo 
decisi ad ottenere che il raffor 
zamento nostro e il general? 
avanzamento della sinistra, uni . 
tamente ad una sconfitta della , 
DC che apra una crisi di fondo 
al suo interno. aprano la strada j 
ad una nuova direzione politica 
della Regione. ad una maggio • 
ranza di forze democratiche e [ 
autonomistiche che superi posi-
tivamente le stesse rcgole del 
gioco politico siciliano. I comu
nisti non pongono problemi di 
assessorati e non sono affatto 
intenessati ad "inserimenti" e 
ad accordi dj potere. ma sen-
tono di avere non solo il diritto 
ma anche il dovere di porre. 
sulla base essenziale doll'unita 
della sinistra e nel quadro di 
un piu largo confronto con le 
forze democratiche. il problema 
di una nuova direzione politica 
in Sicilia la cui soluzione non 
e possibile senza il loro con
corso >. 

Nella tarda serata sono lnter-
venuti tra gli altri il condiret-
tore del nostro giornale. Luca 
Pavolini. il segretario della 
Federazionc palermitana del 
PSIUP. Lino Motta, il capo-
gruppo del PCI all'ARS De 
Pasquale. 

Oecisi dal governo 

Altri soldi 
agli agrari 

II governo con l'annuncia-
to provvedimento di rifinan-
ziamento delle prowidenze 
per lo sviluppo della proprie-
ta coltivatrice, ha elaborato 
uno schema di disegno di leg
ge di estrema gravita. 

II provvedimento — dice 
una nota deU'Alleanza conta-
dini — non si presenta nep-
pure come una limitata nor
ma « ponte » in attesa della 
capacita di legiferare delle Re
gioni, bensi consiste in un ve
ro e proprio rifinanziamento 
della vecchia legge n. 590 e 
prevede uno stanziamento in 
particolare di 211 miliardi, in 
cinque anni, a favore del co-
sidetto u fondo di rotazione ». 
L'unico richiamo alle Regioni 
contenuto nello schema e quel
lo che prevede l'assegnazione 
dei fondi ad esse, a decorre-
re dal 1. gennaio 1973, sulla 
base per6 di criteri stabiliti 
ancora centralmente dal mi-
nistero dell'Agricoltura « senti-
ti», dice la legge, gli orga-
ni regional!. 

Di fatto, quindi, si tenta 
con questa riedizione della leg
ge 590, ancora una volta, di 
spendere alia vecchia manie-
ra centinaia di miliardi, non 
certo a vantaggio delle impre-
se coltivatrici e delle loro coo
perative, bensi per favorire o-
perazioni di trasferimento di 
terreni che servano a premia-
re la grande proprieta fon-
diaria anche attraverso l'au-
mento del prezzo della terra. 

Gravissima poi, nell'attuale 
schema di disegno di legge, e 
la previsione di spesa di ap-
pena 150 milioni l'anno, e sol
tanto per 2 anni, per la for-
mazione e 1'arrotondamento 
della proprieta diretto - colti
vatrice da parte di cooperati
ve agricole. A questo si ag-
giunga l'assoluta assenza dl fi-
nanziamenti a favore degli en-
ti di sviluppo. 

Confezioni in serie 

Due aziende 
occupate 

Controllo della Regione 
sugli atti dei Comuni 

Saranno cosi sottratti, come gia awiene per le Provin
ce e gli enti ospedalieri, alia tutela dei prefetti 

MILANO, 20. 
La lotta delle settecento 

operaie delle fabbriche Italia-
ne del gruppo Muller, gran
de azienda di confezioni in 
serie con stabilimenti e gran
di magazzini in diversi paesl 
d'Europa e 25 mila dipenden-
ti, sta assumendo dimensioni 
internazionall. 

Gli stabilimenti Italian! del
la Muller (con sede nel co
muni di Ossona e di Viggiu) 
sono occupati da due settima
ne. II proprietario non vuo-
le applicare il nuovo contrat
to di lavoro delle confezioni 
in serie. In previsione degli 
inevitabili scioperi che si sta-
vano organizzando nelle due 
fabbriche ha deciso di dirot-
tare la produzione dagli sta
bilimenti italiani ad altre a-
ziende del gruppo, sospenden-
do tutte le operaie di Osso
na e Viggiu a zero ore. 

Di qui la decisione di occu-
pare le fabbriche in difesa 
del salario e per l'integrale 
applicazione del contratto. La 
lotta non si e rinchiusa nelle 
aziende occupate. A conclusio-
ne di una serie di iniziative 
nei giorni scorsi rappresen-
tanti della FILTEA - CGIL, 
FILTA - CISL e UILTA, ac-
compagnati da una delegazio-
ne di operaie delle fabbri
che italiane della Muller, han
no avuto un incontro a Lie-
gi con i sindacati dell'abbi-
gliamento di quella citta. In 
quella sede e stato deciso di 
prendere tutte le iniziative 
necessarie per salvaguardare 
II rispetto dei diritti operai, 
delle leggi sociali e dei con
tratti dei rispettivl paesi. A 
questo fine i dirigenti sinda
cali si ripropongono di pro-
muovere un coordinamento 
nell'azione del sindacati del-
l'abtoigliamento della Germa-
nia federale, dell'Austria, del
la Svizzera, del Belgio. 

FIRENZE, 20 
II comitato toscano dl con

trollo sugli atti degli enti lo-
cali ha deciso di inizlare l'at-
tivita di controllo degli atti 
amministrativi dei Comuni, 
compresi i bilanci che ancora 
non siano stati inviati alle 
GPA, sottraendoli cosl — dopo 
le Province e gli enti ospe
dalieri — alia vessatorla «tu
tela » dei prefetti. 

II president© del comitato, 
Gnocchi oggi si e incontrato 
col commlssario dl governo 
per fissare il protocollo del 
passaggio delle attribuzionl 
stabilendo la data (che secon
do alcune indiscrezioni sareb-
be fissata per i primissiml 
giorni di marzo) in cui le GPA 
termineranno dl rlcevere gli 
atti dei Comuni ed iniziera 
l'attivita del comitato di con
trollo. 

II presidente e stato anche 
incaricato dl flssave un Incon
tro con la Giunta regionale 
per perfezionare l'organlzza-
zione degli uffici decentrati, 
gia in atto. 

Questa decisione di grande 
importanza, giunge dopo una 
estenuante battaglia contras-
segnata dal tentativo della DC 
di rinviare l'inizio dei control-
li; un tentativo che sembra 
abbia avuto rlflessi anche nel-
1'ultima riunione del comitato 
stesso dove si sarebbe regi-
strata una divisione fra 1 rap-
presentanti della DC. Infatti, 
mentre il dc Del Medico. 
membro effettivo, si sarebbe 
dichiarato favorevole all'inizio 
del controlli — rendendo cosi 
unanime la decisione — il 
dc De Siervo (pur non aven-
do diritto di voto nella sua 
qualita di membro supplente), 
si sarebbe dichiarato di pare-
re contrario. 

Una decisione, quindi, che 
giunge dopo un incontro del 
presidente Lagorio col mlni-
stro Restivo, e che aprira un 
capitolo nuovo che dovra esal-
tare 1'autonomla degli Enti 
Locall. 

II presidente del consiglio 
regionale Gabbuggiani, nel 
corso di una conferenza stam
pa ha dichiarato che, dopo 
l'incontro col presidente del 
Senato Finfani e con i grupni 
parlamentari (escluso il MSI) 
la vicenda degli statuti regio
nal! e giunta ad una svolta 
positiva che potrebbe portare 
alia loro approvazione entro 
marzo o al massimo entro la 
prima meta di aprile. 

Inizialo a Roma un convegno nazionale 

Assistenza sociale: 
gli enti locali per 

una radicale riforma 
La relazione del sen. Maccarrone 

Per una svolta radicale nella politica assistenziale all'in-
fanzia — la cui urgenza 6 sottolineata in questi giorni dal nuovo 
clamoroso scandalo che investe l'ONMI — l'ordinamento regio
nale consente di fare rapidi e decisivi passi in avanti. L'assi-
stenza 6 infatti attribuita dall'articolo 117 della Costituzione 
alia competenza delle Regioni e proprio partendo da questo po
tere e possibile svxluppare un'azione — che abbia come protago
nisti anche i Comuni e le masse femminili — per ottenere una 
legge di riforma generale e per innestare su di essa una legi-
slazione regionale ed un'azione politica ed amministrativa eflicace. 

U convegno che si e aperto ieri a Roma per iniziativa della 
Lega nazionale per le autonomic e i poteri locali sul tema: c Le 
Regioni e i poteri locali per la soluzione dei problemi della 
donna, dell'infanzia. della famiglia», era aflollato soprattutto 
di donne — assessori e consiglieri delle Regioni, delle Province 
e dei Comuni di tutta Italia — ma numerosi erano anche gli 
uomini: parlamentari, esponenti dei partiti di sinistra, delle 
ACLI. degli enti locali. 

II senatore Antonino Maccarrone, segretario nazionale della 
Lega, svolgendo la relazione introduttiva, di cui abbiamo rife-
rito una sintesi all'inizio, ha affermato che nella dialettica poli
tica nuova che si e aperta con la nascita dell'ente regione 
e la crescita del mo\imento autonomistico. con i movimenti gio-
vanili e studenteschi e soprattutto con le grandi lotte operaie del 
'69 e del 70. un posto di primo piano spetta anche alle masse 
femminili. 

Soprattutto a livello locale — nell'ente Regione, nell'attivita 
delle Province e dei Comuni — si aprono oggi grandi spazi nuovi 
di partecipazione e di intervento su problemi che per essere 
risolti in modo giusto e democratico hanno bisogno deU'insosti-
tuibile esperienza e sensibilita delle donne: infanzia. famiglia, 
scuola. 

H primo ostacolo da abbattere e la famigerata legge del 
1890 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che 
modella tutto il sistema assistenziale italiano. Occorre con urgen
za una riforma generale: bisogna pero che alia Regione sia 
riconosciuto un compito primario, programmatorio. normativo e 
direttivo. e al Comune una funzione essenziale di realizzazione 
dei servizi e di adattamento delle linee generali alle partico
lari situazioni locali; bisogna riconoscere il diritto alia fami
glia, e alle donne in particolare, di partecipazione con forme di 
controllo e di autogestione alia direzione e airamministrazione 
dei servizi. 

Vi sono nel parlamento proposte di legge che si muovono in 
questa direzione (per la creazione di una rete diffusa di asili-
nido e per la realizzazione di una scuola materna pubblica). 
Non basta perd sollecitare le leggi: gli amministratori delle Re
gioni e degli enti locali debbono compiere scelte precise subito. 
in primo Juogo nella impostazione dei bilanci, chiamando se 
necessario i cittadini a sostenere e difendere le scelte fatte in 
sede locale. 

Alia relazione di Maccarrone sono seguite alcune comunicazioni 
su temi specifici. D dibattito si concludera stamane. 

I calcolatori dettronici nella gestione delle imprese 

NUOVI 0RIZZ0NTIPERIGIOVMI 
IN CERCA DI LAVORO 

II Diretfore Generale del Centro Italiano di Meccanografia Laglia, ci parla della riqualificazione aziendale 
« L'automazione dei settori 

produttivi, rautogoverao delle 
macchine cbe hanno dato luo-
go alia seconda rivoluzione in-
dustriale, hanno da tempo scon-
volto i settori amministrativi di 
tutte le aziende » ha dichiarato 
il Direttore Generale del Cen
tro Italiano di Meccanografia 
di Milano, Roma, Firenze, Li-
vorno, Perugia, Modena, Fer-
rara, Rimini, alia domanda cir
ca la situazione amministrativa 
che si e venuta a delineare in 
Italia ed ha aggiunto: « II gran 
volume d'aflari cui ha dato luo-
go rautomazione dei settori 
produttivi, ha letteralmente sa-
turato la vecchia macchina am
ministrativa anche se, in talu-
ni casi, era ritenuta di eccel-
lente levatura tecnico-organiz-
zativa. 

Le aziende hanno tentito 
I'urgente ed imperioso bisogno 
di ristabilire 1'equilibrio tra ii 
settore produttivo e quello am-
ministrativo-commerciale, ap-
portando anche a qucst'ultimo 
i'automazione neinntento di 
fronteggiare cosl ogni possibi
le battuia d'arresto. Ma il pro
blema non si e complctamcnte 
risolto per la mancanza di per-
sonale qualificato. Quindi si c 
scntita la necessita di fare il 
punto della situazione ed alia 
domanda se C possibile porvi 
degli opportuni rimedi in un 
tempo relativamente breve, il 
D;rettorc Generale del Cim ci 
ha coriesemente risposto: « Da
ta l'importanza e I'urgenza del
la situazione era necessario 
provvedcre alia preparazione di • 
tecnici specializzati nelle di- ', 
sctplinc meccanografiche e do
po una iniziale fase di studio 
il problema e cntrato a far 
parte delle nostre indagini c 
quindi alia realizzazione in 
cencreto di specialisti su cal
colatori elcttronici tramite le 
nostre ormai celcbri Scuolc, 
che altro non sono che dei 
Centri di Addestramcnto Mec-
canografico, e gia si awertono 
importanti risultati. Ma e evi-
dente che molto e'e da fare 
prima di potcr specializzare un 
numero tale di persone (che 
dovra essere di milioni) capaci 
di dare alle aziende statali, pa-
rastatali, industriali, commer
cial! ed a tutte le diverse atti-
vita del mondo del lavoro di 
impicgarc c sfruttare pienamen-
te le enorroi capacita dei cal
colatori elettronici ». 

« Qtiali sono dunque i com-
piti che le Scuolc di addestra
mcnto da Lei dirette si prefig-
gono per Vawenire? ». 

« I nostri principal! intenti 

sono quelli di promuovere la 
meccanizzazione dei servizi am
ministrativi di tutte le azien
de, di insegnare i metodi che 
permettano loro non solo di 
snellire il lavoro amministra-
tivo, ma di anticipare i tempi 
di lavorazione, contabilizzan-
do con sistemi veloci ed al ri-
paro da errori. 

« Le nostre Scuole quindi 
daranno grande importanza al-

presso aziende cbe abbiano 
gia installato calcolatori elettro
nici o abbiano alio studio il 
loro installamcnto. Queste per
sone, una volta che le azien
de mcccanizzino i loro uffici e 
servizi, hanno bisogno di esse
re riqualificatc secondo le esi-
genze delle nuove procedure. 
Un impicgato che prima era 
ritenuto esperto e capace nel 
suo lavoro. deve oggi impara-
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Un'allieva del CIM durante un'esercitazione pratica 
la risoluzione del problema 
educativo e pcrtanto procede-
ranno alia formazione dei nuo
vi quadri dirigenti ed alia ri
qualificazione del personate gia 
impicgato >. 

* Le vostre attenzioni dun
que sono rivolte non solo verso 
coloro che sono in attesa di 
impiego. ma anche verso colo
ro che sono gia occupati? ». 

« Si. !o nostre Scuolc accol-
gono tutti, sia le persone che 
sono in attesa dlmpicgo (e 
senza discriminazione di scsso 
e di eta) per dar loro modo 
di spccializzarst in un lavoro 
di massimo successo, sia le 
persone che sono gia occupate 

re a conoscere che cos'e l'ela
borazione dei dati, quali sono 
le macchine impiegate per la 
claborazione. come si pcrviene 
all'claborazione mediante i 
calcolatori elcttronici, altrimcn-
ti la sua camera sara seria-
mentc compromessa. Per colo
ro che sono invece in attesa 
di impiego, si deve sapcrc che 
le aziende ncll'assumerc nuovo 
personate si oricntano verso 
coloro che sono gia specializ
zati sui calcolatori elcttronici 
c quindi a conoscenza della 
meccanizzazione dei servizi 
amministrativi. fl mondo del 
lavoro, divenendo sempre piu 
colto, impone a coloro che vi si 

vogliono collocare, una sempre 
maggiore preparazione e stu
dio ». 

* Lei, parlando prima di 
aziende, ha fatto riferimento 
agli enti pubblici; pensa forse 
die anche lo Stato meccaniz-
zera i suoi servizi amministra
tivi introducendovi i calcolato
ri elettronici? ». 

« Si, lo Stato sta gia da tem
po procedendo, mediante i cal
colatori elettronici, alia mec
canizzazione dei suoi servizi 
amministrativi e ai nostri Cen
tri Scolastici di sovente si prc-
sentano persone che, inoltrata 
domanda di concorso per oc-
cupare un posto nell'ammini-
strazione statale, vengono av-
vertiti che agli esami verranno 
interrogati sulla conoscenza 
della meccanografia elettronica 
e quindi chiedono di essere 
da noi preparati. 

« E ' evidente che anche lo 
Stato, difronte all'incalzante 
ritmo dell'automazione, ha il 
suo grande problema da risol
vere che e quello, come ab
biamo visto, della riqualifica
zione del personale ammini-
strativo ». 

< In che modo si articolano 
i vostri corsi e quali program-
mi vengono svolti? ». 

«Nelle Scuole del nostro 
Centro di Addestramcnto Mec-
canografico — il Direttore Ge
nerale del Cim ha prosegui
to — per raggiungcre lo sco-
po di formare i nuovi quadri 
che siano all'altezza dei compi-
ti, abbiamo istituito dei corsi 
comprendenti quattro specia-
lizzazioni e prccisamente: per 
programmatori di calcolatori 
elcttronici, operator! mcccano-
grafici panncllisii, insegnanti 
pratici di macchine contabili, 
della durata di cinque mesi, 
con cinque ore di Iczioni set-
timanali e per pcrforatori di 
schede meccanografiche delta 
durata di tre mesi con sette 
ore e mezzo di leztonc alia 
settimana. 

« Prossimamente, c prccisa
mente il 6 marzo p.v., inizic-
ranno presso tutti i nostri Cen
tri Scolastici dei corsi che ter
mineranno alia fine di luglio 
del corrcntc anno c 1c cinque 
ore di Iczioni scttimanali, pre
senile per lo svolgimcnto del 
programma, si effctlucranno, a 
scelta dcll'allievo, o di sabato 
pomcriggio dalle 15 alle 20, 
o di domenica maitina dalle 
830 alle 13.50, o di marled! 
e venerdi sera dalle 20 alle 
2230 e ci6 per dare la possibi
lita agli allicvi di conciliate 
la frequenza ai corsi con le 

loro singole esigenze ». 
Alia domanda se i corsi isti-

ruiti dal Cim offrono dei van-
taggi economicamente apprez-
zabili in via specifica, il Di
rettore Generale dei Centri di 
Addestramcnto Laglia ha cosi 
proseguito: «Innanzitutto co
loro che si specializzano in 
meccanografia hanno maggiori 
possibilita d'impiego e di car
riers rispetto ai non specializ
zati, di poi, le tabelle di retrt-
buzione sono alquanto elevate 
poiche si riferiscono non gia 
ad una prestazione generica, 
ma ad una prestazione di spe
cializzati ad alto livello. Fa-
cendo un'analisi di compara-
zione e confrontando due per
sone di uguale titolo di studio 
e opcranti nello stesso campo 
amministrativo, le retribuzioni 
di colui che c spccializzato in 
meccanografia sono duplicate 
rispetto all'altro ». 

« Quindi quali conclusioni ai 
possono trarre dalle vostre 
avanzate e progredite form* 
amministrative? ». 

«Da questo breve e sinte-
tico esame suite grandi pos
sibilita dei calcolatori elettro
nici e sui grandi vantaggi che 
essi possono offrire, si pud 
dedurre senz'altro che il mon
do del lavoro attende di ea-
sere completamente mcccaniz-
zato e quindi riquahficato, se
condo un rmprescindibile ed 
imperioso bisogno, fatto forte
mente sentire dallo storico pro
cesso evolutivo detl'uomo. 

.« Per quanto riguarda i gio-
vani e meno giovani, a tutti 
vengono offerti non solo sti-
pendi rcmuncrativi, ma anche 
la possibilita di fare una bril-
tante carriera, poiche i Ccntri-
Scuola del Cim di Milano, Ro
ma; Firenze, Livorno, Perugia, 
Modena, Ferrara, Rimini for-
mano, in chi nc frequenta i 
corsi, le necessarie c sicure 
basi per un proficuo avve-
nirc ». 

Al momento del congedo 3 
Direttore Generale ci ha corte-
semente consegnato it suo bi-
glictto da visita: Cim. MILA
NO, via Senato \2, tcl. 790.055 
793.143 — Cim, ROMA, via 
Barbcrini, 86, tcl. 471.294 — 
Cim. FIRENZE. via dc' Torna-
buoni I. tcl. 260.272.260 273 — 
Cim. LIVORNO. via Cairoti 
30. let. 30.327 — Cim. PERU
GIA. via Leonardo da Vinci 
70. tcl. 22.358 — Cim. MO
DENA. via Ccsare nattisti 12, 
tcl. 218.185 — Cim, FERRA
RA, corso della Giovccca 3, 
tel. 21.988 — Cim. RIMINI, 
piazza Ferrari 3a, tel. 54JD60. 
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