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Conferenza regionale operaia in Sicilia 

Le lotte nelle fabbriche 
e I'azione per le riforme 

II discorso del compagno Scheda - Ritmi, salari, salute al 
centro del dibattito - La questione delFunita sindacale - Raf-
forzare il collegamento tra i vertici e i luog'hi di lavoro 

Alia commissione giuslizia della Camera 

La rif orma 
dei processi 
dilavoro 

Gli aspetti positivi del provvedimento po-
trebbero essere annullati dalla mancanza 

di una riforma giudiziaria generate 

Dal 31 marzo le Commissio-
ni Lavoro e Giustizia della Ca
mera affronteranno in sede 
deliberante il testo unificato 
del comitate ristretto sui pro
cessi civili che riguardano 
vertenze di lavoro (Processo 
del lavoro). Sin dall'inizio dal
la legislatura il Gruppo comu-
nista presentd una proposta di 
legge che sollecitava una so-
luzione generale ed organica 
del processo del lavoro al fi
ne di assicurare una reale e 
sostanziale tutela giurisdizio-
nale dei diritti dei lavoratori, 
rivendicandone il suo fonda-
mento pubblicistico. 

II comitato ristretto ha pre-
so in esame le proposte del 
PCI e del PSIUP a cui si con-
trapponeva il vecchio ddl go-
vernativo presentato da Go-
nella die si limitava a intro-
durre solo alcune soluzioni 
processuali malamente razio-
nalizzatrici ed elusive dei pro-
blemi di fondo. All'unanimita 
i commissari hanno deciso di 
accogliere in misura apprezza-
bile la struttura del processo 
orale e concentrate da noi 
proposta. 

Caratteristiche del nuovo 
processo so no: a) la oralita, 
volta a superare il tradizio-
nale processo scritto fatto di 
limiti e formalistici rinvii; b) 
l'esaurimento del processo in-
trodotto con ricorso. in tem
pi brevi. da concludersi in una 
udienza prorogabile per sole 
esigenze istruttorie in udienze 
successive del calendario giu-
diziario: c) la concentrazione 
dei mezzi istruttori e l'esauri
mento immediato delle prove: 
d) Pattribuzione all'ufficio di 
Cancelleria di tutte le incom-
benze processuali: e) la piena 
disponibilita del giudice dei 
mezzi di prova e di accerta-
mento: / ) 1'obbligo, a richie-
sta. dell'accesso sul luogo del 
lavoro e relativa assunzione. 
se opportuna. di mezzi di pro
va sullo stesso: g) fl paga-
mento immediato s'n dalla 
udienza. ove sia prorogata. 
delle somme non contestate e 
successivamente nei limiti in 
cui sia raggiunta la prova di 
parte di esse, mediante ordi-
nanza esecutiva: h) il parere. 
a richiesta dei sindacati e dei 
patronati di appartenenza del 
lavoratore: la decisione orale 
al termine della udienza con 
deposito successivo delle mo-
tivazioni e degli eventual! 
conteggi: i) resecutivita im-
mediata delle sentenze di pri-
mo grado; I) l'elevamento del 
tasso di interesse al dieci per 
cento dei crediti maturatisi; 
m) regime di gratuita del pro
cesso e defiscalizzazione sen-
ia limiti di valore. 

La stessa procedura gover-
nera fl processo previdenzia-
le ed assicurativo. Quanto al-
l'organo giudieante, punto de-
cisivo e condizionante del pro-
cedimento la competenza nelle 
controversie individuali dj la
voro. e demandaia in primo 
grado al pretore in funzione 
di giudice del lavoro. al tri-
bunale in appello. 

Quel che sin da ora dobbia-
mo rilevare 6 che questo nuo
vo processo che viene dopo 
rapprovazione dello Statuto 
<k. diritti dei lavoratori. per
che possa essere. come deve, 
]a prosecuzione delle garanzie 
degli stessi in sede giudizia
ria. non pud costituire solo il 
rimedio alle lungaggini. alia 
inefficienza tecnica, ai costi 
crescenti. hi una parola. la 
razionalizzazione dell'attuale 
situazione perche un processo 
orale. rapido. efficiente. po-
trebbe pur dlvenire non gia 
uno strumento di tutela dei 
diritti e dei crediti del lavoro. 
ma la menomazione degli stes
si. In questo senso va respinta 
ogni tentazione. pure presente. 
a dare questa finalizzazione 
razionalizzatrice al processo. 

Pertanto. pur rilevando 
di positivo sia fin qui 

emerso nella formazione del 
testo unificato. restano aper-
te questioni rilevanti quali la 
istituzione di un giudice nuo
vo che governi un processo a 
cui sia assicurata la parteci-
pazione anche in sede decisio-
nale dei lavoratori e delle lo
re organizzazioni. in coerenza 
con il nostra assetto costitu-
zionale. La soluzione che su 
questo punto e stata adottata 
deve lasciare aperta la via 
ad una ulteriore democratiz-
zazione ed arricchimento della 
figura del giudice, in rapporto 
alia riforma non piu procra-
stinabile dell'ordinamento giu-
diziario. 

Tuttavia questo stesso testo, 
che noi comunisti autonoma-
mente difenderemo nel posi
tivo e sul quale lavoreremo 
per introdurre istanze e solu
zioni sin qui disattese, ha co
me condizione. per noi e rite-
niamo per ogni parte politica 
che non si accontenta di fron-
tespizi. atti di concreta volonta 
politica di governo ed in par-
ticolare del ministro ad inte
rim della giustizia perche ven-
gano decise misure contestua-
li all'entrata in vigore delle 
nuove norme. disponendo solu
zioni idonee. quanto all'asse-
gnazione preferenziale dei giu-
dici sia nella quantita che nel
la special izzazione ed al po-
tenziamento degli uffici: per 
rendere operante il processo 
sia nel rispetto dei termini che 
nello svolgimento materiale e 
temporale dello stesso anche 
con norme sanzionatorie. Sen-
za questa nuova politica giu
diziaria il processo delineate 
dal testo naufragherebbe nelle 
secche dell'attuale marasma 
giudiziario tramutandosi in 
una pericolosa beffa che legit-
timerebbe le transazioni iugu-
latorie e si tradurrebbe in una 
fuga di massa dalla giustizia. 

Franco Coccia 

Convegno 
del PSI 

su tecnici 
e operai 

Da venerdl a domenica 
della scorsa settimana, il 
PSI ha tenuto a Roma, a 
Palazzo Viscardi. un inte-
ressante convegno sul te
nia: « Tecnici e classe ope
raia >. Una impegnata te-
matica che era stata pre-
parata e impostata dal 
compagno Roberto Cassola 
in una relazione redatta 
dal collettivo di lavoro del-
rUfficio NAS della Dire-
zione socialista. Al conve
gno di venerdl la relazione 
introduttiva, ampia e ric-
ca di spunti anche assai 
nuovi per il PSI, e stata 
fatta dal compagno Lezzi. 

Successivamente si e 
aperto un ottimo dibattito 
fra i tecnici del PSI. un 
dibattito caratterizzato da 
una marcata coscienza di 
classe. Nel contesto del 
convegno. sabato sera, si e 
svolta una tavola rotonda 
cui hanno partecipato Ric-
cardo Lombardi. il docen-
te di diritto Romagnoli, 
Bruno Trentin Segretario 
della FIOM. Brenna delle 
ACLI e Osti Direttore ge
nerale della «Terni». 

D dibattito generale — 
al quale ha anche parteci
pato fl Segretario dei Tes-
sili CGIL. Cicchitto - e ri-
preso domenica mattina ed 
e stato concluso da un di
scorso del compagno Anto
nio Giolittl. 

Dal nostro corrispondente 

CATANIA. 29. 
Far divenire motivo di lot-

ta i problemi dell'orario di 
lavoro, dei ritmi, degli orga-
nici, di una moderna legisla-
zione antinfortunistica, dei sa
lari, dei cottimi, della salva-
guardia e dell'accrescimento 
del potere di acquisto dei la
voratori, facendo l'unita e 
la democrazia nelle fabbriche, 
costituendo i delegati e i con
sign di fabbrica e collegan-
do queste lotte a tutte le 
altre categorie di lavoratori 
e alia realta sociale che esi-
ste nell'ambiente che circon-
da la fabbrica: questo il fer-
mo impegno scaturito dalla 
conferenza regionale dei la
voratori delle fabbriche sici-
liane. 

I lavori della conferenza. 
presieduta da Rinaldo Sche
da. segretario della Cgil, si so-
no svolti nella sala della C.d.L. 
di Crotone e sono stati in-
trodotti da una relazione di 
Luigi Colombo, della segrete-
ria regionale della Cgil. Co
me ha sottolineato il relato-
re, la conferenza e stata con-
vocata perche la segreteria 
della Cgil ha avvertito l'esi-
genza di compiere un esame 
critico e autocritico dello sta
to del movimento rivendicati-
vo e unitario in Sicilia, non 
tanto per mortificarlo quan
to naturalmente per incorag-
giarlo ad aumentare il mor-
dente, la forza d'urto e 1'al-
largamento unitario del mo
vimento stesso. anche in pro-
spettiva deli'eventuale sciope-
ro generale nazionale del 7 
aprile prossimo. 

La relazione del compagno 
Colombo si e quindi preoc-
cupata di mettere il dito su 
quelle che sono le attuali om
bre del movimento sindacale 
siciliano, pur se ha tracciato 
per grandi linee quello che e 
il grande bagaglio positivo 
delle cose fatte in Sicilia. 
La conferenza e stata del re-
sto preceduta e preparata da 
tutta una serie di incontri 
con i direttivi sindacali azien-
dali nelle piu grosse Indu
strie regionali quali la Sin-
cat di Siracu=a. 1'Anic di Ge-
la, l'ABCD di Ragusa. l'Ates 
di Catania, i cantieri nava-
li di Palermo e con i compa-
gni delle segreterie camerali 
di tutte le province sicilia-
ne, che sono serviti a con-
cretizzare, zona per zona e 
fabbrica per fabbrica, la stra-
tegia da portare avanti con 
i rinnovi dei contratti e con 
la politica delle riforme. Dai 
risultati di questi incontri 
e scaturito l'obiettivo fonda-
mentale di verificare la lotta 
per modificare l'organizzazio
ne del lavoro, per imporre 
nuovi investimenti, aumenta
re la produzione attraverso 
nuova occupazione, aumenta
re la produttivita attraverso 
un accelerato processo tecno-
logico. 

II dibattito che si e svol-
to su questi temi e stato 
estremamente ampio e positi
vo e dopo 31 interventi di de
legati, i lavori del convegno 
sono stati chiusi con il con-
clusivo intervento del compa
gno Rinaldo Scheda. 

Dopo avere fatto un bilan-
cio delle lotte sindacali del 
1970, che Scheda ha defini
te un anno positivo per i 
contratti e le riforme e per 
l'avanzata della strategia del 
sindacato unitario. visto qua
le controparte attiva di un go
verno che con i suoi conti-
nui cedimenti pare voglia ri-
nunciare anche alle riforme 
gia programmate. l'oratore si 
e soffermato su quelli che so
no i punti cardine della stra
tegia del movimento sindaca
le italiano. € Da quando si so
no rotte le gabbie salariali 
nel Sud — ha detto il com
pagno Scheda — il movimen
to rivendicativo e diventato 
sempre piu unitario. soprat-
tutto sulla qualita delle ri-
vendicazioni. Lo scontro di 
fabbrica viene sempre piu vi
sto come momento di lotta 
non fine a se stesso ma ne-
cessario perche il lavoratore 
conti di piu nella societa in 
cui vive e l'operaio si tra-
sformi in cittadino cosciente 
dei suoi diritti sociali e sap-
pia quindi muoversi e lotta-
re anche fuori della fabbri
ca >. E' stato poi messo I'ac-
cento sulle forme di lotta 
sindacale che devono essere 
tali da convincere la gente e 
non di impaurirla in modo 
da poter creare le basi per 

vaste alleanze con gli altri 
strati sociali, facendo il vuo-
to intorno al grande padro-
nato e isolandolo. 

Sul problema dell'unita sin
dacale. Scheda ha detto che 
il processo di unificazione 
non pud non essere che in-
teso in senso dialettico tra ba
se operaia e vertice sindaca
le e che di fronte alia real
ta del movimento unitario 
nelle fabbriche e giunto il 
momento di darsi dei tra-
guardi e delle scadenze preci
se per non rischiare di per-
dere quanto gia si d fatto 
sulla via della formazione del 
nuovo sindacato. 

«E' giusto puntare — ha 
concluso Scheda — sulle due 
grandi riforme della casa e 
della sanita, che sono due 
grandi temi di civilta e per il 
Mezzogiorno rappresentano 
inoltre anche nuove prospetti-
ve occupazionali e permetto-
no di estendere il metodo 
del confronto fra sindacati 
e potere pubblico a tutti i li-
velli e non solo a quello go-
vernativo ». 

Agostino Sangiorgio 

Concerto per tutti sulla spiaggia ?;™ £Z? sZrXS 
di Fort Lauderdale, in America. Ragazzi e ragazze, convenuti nella zona da divers! colleges 
per una breve vacanza, si affollano intorno ad uno dl loro che si e messo a suonare con la 
chitarra. L'invasione della spiaggia di Fort Lauderdale da parte degli student! in vacanza e 
ormai diventata una specie di tradizione e un tentativo, forse disperafo, di sfugglre all'ormai 
pestlfera atmosfera della citta. 

A colloquio con Nella Marcellino, segretario generale aggiunfo della FILZIAT-CGIL 

Da domani ad Ariccia I'ottavo 
congresso degli alimentaristi 

Una moderna e combattiva categoria - Stretto collegamento con I'azione per la ri
forma agraria e lo sviluppo del Mezzogiorno - Presenziera i lavori il compagno Lama 

Si apre domani ad Ariccia 
(Roma) rVHI congresso della 
FILZIAT-CGIL. La relazione in
troduttiva ai lavori (che si con-
cluderanno il 3 aprile) sara 
svolta dal compagno Gianfagna. 
segretario generale. Vi parteci-
peranno 307 delegati (in rap-
presentanza degli oltre 80 mila 
iacritti). circa 200 invitati e per 
la CGIL seguira i lavori il 
compagno Lama. Su questa as
sise che tocchera i temi piu 
scottanti e attuali dell'unpor-
tante settore industriale (ove 
sono impegnati circa mezzo mi-
lione di lavoratori) abbiamo ri-
volto alcune domande alia com-
pagna Nella Marcellino. segre
tario generale aggiunto della 
FILZIAT-CGIL. 

— In quale momento sinda
cale s nasce questo vostro 
Congresso? 

«La preparazione dell'8. con
gresso ha messo in luce i gran
di pass! in avanti coropiutj in 
questi anni dai lavoratori ali
mentaristi; e cresciuta la co
scienza sindacale e il processo 
di sindacalizzazione investe og-
gi tutti i principali insediamen-
ti dell'industria alimentare; si 

e accresciuta fra i lavoratori 
e le lavoratrici la consapevo-
lezza dei loro diritti e la vo
lonta di procedere con la con-
trattazione articolata a incidere 
profondamente sull'organizzazio-
ne del lavoro in particolare per 
i problemi relativi: alia ridu-
zione effettiva dell'orario di la
voro; alia contrattazione dei 
ritmi e all'ampliamento degli 
organici di linea e di re par to; 
alia revisione dell'inquadra-
mento professionale; alia elimi-
nazione del lavoro stagionale e 
comunque alia contrattazione di 
tutti gli aspetti del rapporto di 
lavoro dei cosiddetti lavoratori 
c stagionali > (durata dell'assun-
zione; orari. qualifica. ecc). 

Durante la preparazione con-
gressuale si sono sviluppate lot
te intense per la difesa dell'oc-
cupazione minacciata dai pro
cessi di ristri'tturazione e di 
concentrazione .n atto nei diver-
si rami deirina:>stria: sono tut-
t'ora in lotta !e 3 000 tabacchi 
ne di Salerno, mentre sono oc-
cupati da diversi giomi la zuc-
cherificio Eridania di Massa 
Lombarda, la Samis-Bdlentani 
della Montedison, la Panta-
nella >. 

— Quale rilevanza ha fra I 
lavoratori dell'industria ali
mentare II profondo nesso 
fra la bartaglia rivendlcatl-
va e I'impegno della cate
goria nel piu generale scon
tro per II Mezzogiorno e la 
riforma agraria? 

c E' sempre piu chiara fra i 
lavoratori la coscienza del ruo-
lo che l'industria alimentare 
pud assolvere per lo sviluppo 
del Mezzogiorno e della nostra 
agricoltura; ruolo oggi disatte-
so non soltanto dal capitate fi-
nanziario, Halle societa stranie-
re, ma dallo stesso capitate di 
Stato che e largamente pre
sente nell'industria alimentare. 

Non si pud pensare ad uno 
sviluppo organico dell'industria 
alimentare senza la riforma 
agraria e una politica di so-
stegno della piccola e media 
proprieta associata; gli accor-
di del MEC agricolo non hanno 
favorite l'industria di trasfor-
mazione dei prodotti agricoli e 
hanno duramente colpito le col-
ture indu3triali quali il tabacco. 
le barbabietole da zucchero. i 
prodotti ortofrutticoli per l'in
dustria della conservazione e 

Non sono le lotte che frenano la produzione 

II bilancio Olivetti 
smentisce il padronato 

Aumento del fafturato del 42 per cento, forti accantonamenti e 
profitti - I mutamenti nella massa dei salari e negli investimenti 

D bilancio-sorpresa della Oli
vetti. che presenta un aumento 
del fatturato del 36.5% in Ita
lia e del 47.8% all'esportazione. 
quindi con un profittc rilevan-
te, e moU\-o di interpretazioni 
circa il suo significato per que
sto gruppo e per la situazione 
economica in generale. Riguar-
do al gruppo si osserva che le 
polemiche sulla sua collocazio-
ne nel!' industria italiana delle 
macchine da calcolo — e le di
verse lnfluenze di gruppi finan-
zian sulla gestkme. dall'Iri alia 
FIAT — possono avere indotto 
gli amministratori a presenta-
re un quadro ancora piu otti-
mistico di quello che sia in 
realta. In effetti 0 gruppo Oli
vetti non ha trovato ancora una 
propria cullocazione autonoma 
nella struttura imprenditoriale 
italiana e internazionale. I pia-
ni dell'IRI per l'elettronica al-
ludono ad un suo eventuale ruo
lo mentre altri interessi finan-
zian spingono ad un rafforza-
mento dell'azienda cosl com'e. 
- Tuttavia. e chiaro che 1'ele-
vato aumento del fatturato Oli
vetti e in relazione aH'accre-
scimento degli investimenti. La 

* mancata distribuzione del divl-

dendo per fl bilancio del 1969 
— una decisione che altre so
cieta non vogliono prendere 
(nemmeno la FIAT, che que-
st'anno paga il dividendo con 
le riserve) — ha senza dubbio 
influito sul Iivello di investimen-
to. che ha raggiunto 24.8 mi-
liardi di lire. Non si tratta. e 
chiaro. di un Iivello di investi-
mento particolarmente etevato. 
ma comunque e stato sufficien-
te a mantenere il ritmo espan-
sivo. Alia Olivetti, non diversa-
mente dalle altre imprese. i la
voratori si sono battuti decisa-
mente per i loro diritti. Dopo 
1'autunno e 1'applicazione del 
contratto e venuto, con una se-
ne di scioperi. l'accordo di al-
cuni giorni fa che porta al ri-
conoscimento del Consiglio di 
fabbrica. . alia revisione delle 
quahnche e ad un impegno di 
revisione delle catene di pro
duzione. II nflesso economico 
— 1'aumento del oosto del la
voro da 86 a 119 miliardi di 
lire — e dovuto in parte al-
l'aumento deU'occupazione. di 
circa ducmila unita. ed in parte 
agli aumenti salariali unitari. 
n fatto che alia fine siano ri-
masti 14,2 miliardi per gli am-

mortamenti e un profitto di !5 
lire per azione signifies che ne 
U « clima politico-sindacale > ne 
gli aumenti salariali hanno di 
per se ostacolato lo sviluppo 
industriale nel 1970. il quale 
anzi e stato sostenuto — a se-
conda delle pohtiche aziendah 
— da un mercato in notevole 
espansione. Sono dunque le si-
tuazioni interne ai settori e alle 
imprese. che il padronato pub
blico e privato e incapace a ri-
solvere. aH'origine dei risultati 
non brillanti complessivamente 
registrati dall'industria. 

A Livorno 
il congresso 

dei giornolai 
Si e riunito domenica a Roma 

2 comitato centrale del Sinda
cato nazionale giornalai d'lta-
lia. Nel corso dei lavori e sta
ta fissata la data del congresso 
nazionale che si terra a Livorno 
nei giorni 3, 4 e 5 settembre. 

dei surgelati. Cosl oggi l'indu
stria di trasformazione utilizza 
sempre di piu il mercato estero 
per la materia prima: si im-
porta carne, latte per la lavo-
razione industriale. si importa-
no prodotti semilavorati per l'in
dustria conserviera etc., tutto 
cio mentre la nostra agricoltu
ra decade e i contadini sono 
cacciati dalla terra causa 1'in-
sufficienza del reddito. 

Basti pensare che mentre si 
e accresciuto il consumo di zuc
chero gh accordi comunitari 
hanno portato a una riduzione 
della produzione dello zucche
ro e della coltura della barba-
bietola, colpendo duramente la 
economia di alcune zone padane 
e del Mezzogiorno. L'Eridania, 
malgrado le grandi lotte dei la
voratori e dei produttori. chiu-
de gli zuccherifici e importa 
zucchero dall'estero! Unici be-
neficiari del MEC agricolo so
no i monopoli saccarifen! 

Pesa cosl una grave incogni
ta sulla nostra industria. II suo 
sviluppo e direttamente legato 
a misure immediate per la re
visione degli accordi comuni
tari e a misure di riforma 
agraria che permettanc di am-
modernare i processi lavorativi 
in agricoltura. di meccanizzare, 
irrigare. fare opere fondiarie 
che mettano 1'agricoltura italia
na in grado di competere con 
i mercati esteri sijj piano della 
qualita e dei prezzi. 

Questi problemi hanno avuto 
un largo peso nella discussione 
precongressuale specie in Emi
lia e nel Mezzogiorno: saranno 
oggetto di tutta la nostra at-
tenzione e di un'azk>ne piu uni-
taria con i lavoratori della terra 
e i contadini». 

— Proprio In relazione a 
questo importanfe e signifi
cative ruolo che la cate
goria pofra e dovra svolge-
re, quale momento sta vi
ve ndo II vostro processo di 
unita sindacale? 

c La FILZIAT-CGIL e da anni 
impegnata con la FULP1A-CISL, 
e la UILIA-U1L alia costruzio-
ne dell'unita sindacale La mag-
gior parte delle LOW assemblee 
di fabbnea. alle quali hanno 
partecipato oltre 100.000 lavo
ratori. in preparazrone del no
stro congresso. sono state uni-
tarie e i lavoratori ed i diri-
genti della CISL e della UIL 
hanno portato un loro valido 
contnbuto al dibattito e all'ela-
borazione della nostra linea di 
politica sindacale. 

I prob'enii dell'azione da con-
durre per il conseguimento in 
tempi brevi deH'unita organica 
sono stati dibattuti sia nelle 
assemblee, sia nei congressi 
provinciali e saranno uno dei 
punti principali del nostro di
battito congressuale. La prepa
razione congressuale ha cosl 
permesso di dare nuovo impul-
so alia discussione sui temi del
l'unita organica. di promuove-
re nuove iniziative umtarie a 
tutti i livelli. di eleggere uni-
tanamente delegati di linea e 
di reparto. di mettere in luce 
le questioni che andranno ul-
terionnente approfondite affin-
che il nuovo sindacato unita
rio sia il frutto di un processo 
veramente democratico costrui-
to nella piena chiarezza delle 
posizioni e degli intent! >. 

Lettere— 
all' Unita: 

Condannano 
duramente 
la xenofobia 
Cam Unita. 

abbiamo appreso con coster-
nazione la notizia della bar-
bara uccislone di un nostro 
connazionale a Zurigo. Per di-
retta esperienza, noi che sia-
mo emigrati a Basilea Cam-
pagna abbiamo notato gia da 
tempo una recrudescenza del 
razzismo nel nostri confronti, 
e su questo blsogna informa-
re I'opinione pubblica italiara. 

Tanto per darvi un'idea del
la situazione, vi alleghiamo 
un volantino che e stato dif
fusa nei giorni scorsi, in re
lazione alle prossime votazio-
ni regionali. che come potete 
vedere e saturo dt schifoso 
odio xenofobo. Questo fogliac-
cio e stato distribuito dal-
I'«iteione nazionale contro 
I'inforestieramento », che pre-
sentera una sua lista, Le pa
role d'ordine sono: « La Sviz-
zera al popolo svlzzeroa, « Noi 
non vogliamo diventare un 
nuovo Sud-Tirolo»; e vi si 
leggono frasi come: « Gli scio
peri di Ginevra sono stati 
provocatl dagli italiani it. men
tre si da la colpa agli italiani 
« dell'aumento d*i prezzi. del
lo scarso numero di abitazio-
ni» e. naturalmente, «della 
sporcizia generale ». 

Pub darsi che questa lista 
non prenda molti voti. ma 
con la sua sporca propagan
da razziale contribuisce note-
volmenie ad esacerbare gli 
animi degli svizzeri verso gli 
emigrati. Noi chiediamo ai 
comunisti italiani — perche 
solo essi lo possono fare — 
di battersi per far rispettare 
gli emigrati, di parlare della 
dura vita dei connazionali che 
si guadagnano onestamente il 
pane in Svizzera. E' ora di 
flnlrla, non lasciamod piu cat-
pestare. E facciamolo in me-
moria di Alfredo Zardini, que
sta nuova vittima del raz
zismo. 

Jnteressatevl di noi, non di-
menticateci! 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di emigrati 

(Basilea Campagna) 

Egregio direttore, 
i giornali italiani hanno 

contribuito molto in questi 
giorni a creare fra gli emi
grati in Svizzera quel clima 
di sdegno e rabbia che si 
pud leggere sui volti di tutti. 
E' per questo che mi rivolgo 
ai giornali. pregandoli di non 
confondere tutta la Svizzera 
con quelli che predicano la 
xenofobia. Io credo che piu 
che di razzismo bisogna par
lare di nazionalismo esaspe-
rato, di cui e vittima una 
parte stessa dell'opinione pub-
blica del paese, la quale a 
furia di sentirsi dire che gli 
stranieri sono troppi e che 
bisogna ridurli pub essere 
indotta a pensare che se bi
sogna ridurli di numero e 
perche non sono brava gente. 

In questa situazione il di-
sagio e anche nostro. Anche 
noi stiamo male e ci sentia-
mo umiliati, quando dobbia-
mo subire la vergogna delle 
campagne xenofobe, le affer-
mazioni di superiorita di cer-
ta gente, la calunnia e I'ol-
traggio contro onesti lavo
ratori. Per favore, dite ai 
vostri lettori, che non tutti 
gli svizzeri si chiamano 
Schwarzenbach e Schwizge-
bel ed hanno sentimenti raz~ 
zisti. C'e anche chi ha ver
gogna di queste cose e lotta 
coraggiosamente contro que
sta vergegna, cosl come ci so
no stati molti italiani che 
hanno avuto vergogna di 
avere Mussolini, e che hanno 
riscattato I'onore del loro 
paese lottando contro Mus
solini anche in momenti in 
cui la lotta antifascista sem-
brava impresa difficile. 

JULIUS BAUMANN 
(Basilea) 

Altre lettere dl indignata 
protests per la tragica fine 
deU'emigrato italiano ci sono 
state scritte da Giuseppe TA-
RELLI da Ginevra, Antonio 
TAORMINA da Zurigo, Ange-
lo FERRARI da Liegi, Vitto-
rio MASSARI da Francoforte. 

I parastatali e la 
responsabilita del 
disagio degli 
assicurati 
Cari compagni, 

sono venuta a conoscenza, 
attraverso il giornale, della 
interrogazione parlamentare 
dei deputatt comunisti sullo 
stato di agitazione del para-
stato per il riassetto. E" pos-
sibile avere ij testo riguar-
dante il contenuto della in
terrogazione? 

Chtedo inoltre che l'unita 
dedichi piu spazio alle noti
zie riguardanti le rivendica-
zioni dei parastatali. specie 
in vista della riforma della 
sanita, anche per chlarire 
molti punti oscuri al perso
nate tnteressato. 

Vi ringrazio per quello che 
certamente farete e vi saluto 
cordialmente. 

ALBA G. BENEDETTI 
Segretaria provinciale dipen-
denti INAM aderente alia 

CGIL (L'Aquila) 

Durante la fase della ver-
tenza — che al momento In 
cui scriviamo. pur avendo 
fatto pass! avanti, non e 
ancora giunta a concluslone 
— I parlamentari comunisti 
sono intervenutl rlchlaman-
do il govemo al manteni-
mento degli lmpegnl assun-
tl. I compagni Pochettl e 
Gramegna hanno Infattl rl-
volto una interrogazione al 
prestdente del Consiglio « per 
conoscere: quali impegni ab-
bia assunlo. nel passato, nei 
confronti dei sindacati dei 
dipendenti degli enti di di
ritto pubblico (cd in parti

colare degli istituti di previ-
denza e assistenza); se ri-
sponda al vero che nel giu-
gno '69 e nel maggio 1970 
e dopo ire anni di trattati-
ve, il governo si era impe-
gnato a far varare un prov
vedimento legislativo per il 
riassetto generale del tratta-
mento giuridico ed economi
co del personate degli enti 
predetti. senza poi tencr ft-
de agli impegni assunti in 
uno libera e responsabil$ 
contrattazione; cosa tntenda 
fare per realizzare tali im
pegni, tenendo conto che la 
rapidita di coiiclusione della 
vicenda si impone: a) per
che e tnammissibile un mo
do di atteggiarsi, nei con
fronti dei sindacati e degli 
accordi con essi raggiunti, 
che assume aspetti di vera 
e propria provocazione; b) 
per la assoluta necessita, con 
I'istituzione delle Regioni, di 
un conseguente riordinamen-
to e relativa ristrutturazione 
che in questo campo si im
pone, superando una legisla-
zione arretrata quale quella 
che regola il trattamento giu
ridico ed economico del per
sonate degli enti parastatali; 
c) per evitare che abbiano 
ad essere provocate ulteriori 
legittime azioni siridacali che, 
oltre a danneggiare i dipen
denti degli istituti in parti
colare. provoca disagi rile
vanti ai milioni di assicu
rati ». 

Circa il modo in cui 11 no
stro giornale ha seguito i 
problemi dei parastatali, cre-
diamo dl aver dato puntual-
mente notizia delle varie fa
st della vertenza. Ci6 non to-
glie che 1 problemi in discus
sione possano trovare piu am
pio spazio proprio nel mo
mento in cui ci si batte per 
la riforma della sanita cui 
la categoria e interessata in 
prima persona. 

Gli insegnanti 
del doposcuola 
Cara Unita, 

siamo maestri e maestre. 
da anni in disperata ricerca 
di lavoro. Saltuariamente ci 
viene offerto dal traballante 
<i carrozzone o del Patronati 
scolastici I'incarico di attua-
re I'attivita dei «doposcuo
la », di quel doposcuola che 
dovrebbero assicurare I'inte-
grazione di una scuola real-
mente popolare. Per essere 
assunti dobbiamo presentare 
titoli e titoli, legalmente do-
cumentati, poi ci fanno inizia-
re il lavoro, senza alcuna co-
municazione di assunzione, 
senza alcuna notificazione sul 
trattamento economico a noi 
riservato... e facendoci soprat-
tutto firmare una dichiarazio-
ne con la quale ci impegna-
mo a rifiutare qualsiasi altro 
incarico didattico retribuito. 

Subendo un evidente sfrut-
tamento da parte dei a baro-
ni» del doposcuola, che abu-
sando dell'enorme numero di 
maestri disoccupati, dispon-
gono dl noi come vogliono, 
non riusciamo ancora ad ot-
tenere nemmeno un soldo di 
compenso dai primi di gen-
naio, epoca dell'inizio di tale 
lavoro. E alle nostrc accora-
te richieste si risponde. spes-
so, con atteggiamento secca-
to, che non ci sono fondi... 

Ma questa assurda e ma-
dornale situazione e a cono 
scenza del competente mini-
stero e soprattutto del mini
stro Misasi, esponente di quel
la sinistra cattolica, che vor-
rebbe collaborare alia reale 
socializzazione e democratiz-
zazione del nostro Paese? 

LETTERA FIRMATA 
da quattro maestri ele-

mentari (Ancona) 

Ringraziamo 
questi lettori 

CI e Impossible ospltare 
tutte le lettere che cl per-
vengono.̂  Vogliamo tuttavia, 
assicurare i leltori che ci scri-
vono e I cui scritti non ven-
gono pubblicati per ragionl 
di spazio. che la loro colla-
borazione e di grande utilitA 
per il nostro giornale. 11 qua
le terra conto sie del loro 
suggerimenti, sia delle osser-
vazioni critiche. Oggi ringra
ziamo: 

Concetto RIDOLFI. Anco
na; Sirio FAVATI, P i s » ; 
Massimiliano OLIVIERI. Ro
ma; Elvira CARPINI. Prat* 
(che sollecita un interessa-
mento dei parlamentari per
che vengano aumentate lo 
pensloni di guerra alle ve-
dove: *Dopo una vita di 
sofferenze, di malattie. di so-
Utudine, con mio marilo par-
tito militare nel 1939 e ucci-
so dai tedeschi nel 1944, mi 
trovo a dover vivere adesso 
con una miserevole pensions 
di 22JSS0 lire al mese!»); 
Pletro IMPEDOVO. Puttgna-
no (11 quale chlede che ven-
ga democraticamente rego-
lato 11 funzionamento del 
«Club degli anzlani» e la 
«Casa dl riposo* della sua 
citta.); Francesco NOCERA. 
Mesagne («Dal gtorno 12 
marzo Vufficio postale locals 
ha incominciato a pagare Is 
pensioni di vecchiaia. Mentrs 
scrivo siamo al 17 e ancorm 
non hanno sbrigato neanens 
un terzo dei pensionatL Ogni 
mattina, verso le 1020. chiu-
dono lo sportello perche I 
soldi si sono esauritil •»). 

Arturo VIOLA. San Morel-
lo <€ Vorrei sapere che razzm 
di democrazia ci e in Italia. 
Siamo ridotti che un padre 
di famiglia per circa died 
anni & stato emigrato in Ger-
mania, per sostenere la fami
glia e per non insegnare ai 
ftgli la via della delinquema. 
E adesso sono trascorsi Irs 
mesi e non posso ricevere i 
diritti del mio lavoro, dot 
Vassislenza invernale che a-
vevo chiesto. Ditemi voi co
me fa un padre a sostenere 
una famiglia formata da 5 
persone*); Guido RAMON-
DA di CosUgliole e Angelo 
EINI dl Ftbblana (che prote-
stano con forza per gli assur-
di ritardl con cui vengono 
concessl gli assegnl vitalizi 
agli ex combattentl d e l l s 
guerra '15-'18). 


