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S6guy: I'unit a d'azione sindacale 
in Europa e necessaria e possibile 

II movimento sindacale della Francia di fronte al programma comune delle sinistre - Cresce I'opposizione popo-
lare al gollismo e al governo dei monopoli -1 rapporti con i! movimento sindacale italiano e la questione delle 
diverse affiliazioni internazionali - L'azione rivendicativa dei lavoratori contro i gruppi padronali sovranazionali 

i Una delegazione della CGT, guidata dal suo segretario generale, Georges Seguy, e ospite in quest! giorni della CGIL. La delegazione della ptu grande 
confederazione sindacale della Francia avra colloqui e scambi dl vedute con I dirigenti della magglore organizzazione dei lavoratori italiani sui problem) 
politlco-slndacall plu rllevanti. Al compagno Seguy abbamo posto alcune domande in ordine alia situazione francese e ai rapporti con i slndacati italiani 
ed europei. In particolare abbiamo chiesto al segretario generale della CGT: 1) Qual e la siluazione sindacale nel tuo paese, particolarmente riferita al 
movimento delle lotte e alle prospettive unitarie? 2) A che punto sono i rapporti fra CGT. Force Ouvriere (di ispirazione socialista) e CFDT (di ispi-
razione cattolica)? 3) Come vedi lo sviluppo dei rapporti e della collabora/ionc del movimento sindacale francese con quello italiano e, pi ft in generale. con 

i sindacati operant! nei paesi 

delegazione della CGT, capeggiata da Seguy, a colloquio con i dirigenti della CGIL 
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una sera come tante, 
I che voi potete trasformare in... 

della CEE? 4) Quali sono. a tuo 
parere, le possibilita di azione 
comune nei confronti delle gran-
di concentrazioni padronali so
vranazionali come la « Fiat-Ci-
troen », la « Pirelli-Dunlop » e i 
gruppi Solvay e Nestle? 

Rispondendo alia prima do-
manda il compagno Seguy ha 
detto: « La crisi che attraversa 
il capitalismo ha effetti parti
colarmente acuti in Francia. II 
grande capitate incontra cliffi-
colta assai rilevanti per prolun-
gare il suo dominio sulla nazio-
ne e per continuare la sua po-
litica antisociale. E cio si ri-
scontra in particolare nel la in
capacity (del capitalismo. ndr) 
di risolvere i grandi problemi 
economici e social! della nostra 
epoca ». 

« Oltre alle contraddizioni del 
sistema. che si aggravano sul 
piano nazionale e interuazionale 
— ha proseguito Seguy — e oltre 
agli scandali di ogni specie che 
vengono alia luce sempre piu 
spesso. la maggioranza pohtica 
che govema la Francia da quat-
tordici anni si trova ora a coz-
zare contro una opposizione po 
polare assai vivace ». 

•» Questa opposizione non e piu 
soltanto tin fatto della classe 
operaia. dei lavoratori manuali 
e intellettuali, ma si manifesta 
anche fra i ceti medi delle citta 
e delle campagne. L'alleanza di 
tutte le forze sociali vittime 
della politica monopolistica e la 
loro azione comune per cam-
hiare le cose in Francia sono, 
pertauto, una questione decisiva. 
Ed e proprio a questa prospet-
tiva che risponde il programma 
comune della sinistra fiancese 
(comunisti e socialisti) ». 

Commentando l'avvenuta in-
tesa fra le sinistre francesi. Se
guy ha quindi affermato che 
«si tratta indiscutibilmente del 
piu grande avvenimento politico 
che abbia conosciuto la "quinta 
repubblica". Sia per il suo si-
gnificato che per il contenuto 
di classe del programma comu
ne, l'intesa raggiunta ha gia 
avuto e avra ancora conse-
guenze di grande portata. Essa, 
infatti, offre a tutte le forze ope-
raie e democratiche la prospet-
tiva e la possibilita concreta di 
sostituire al potere della alta 
nnanza e della grande industria 
una democrazia progressists. 

* Da molto tempo e soprat-, 
tutto dal maggio 1968 — ha pro
seguito il segretario generale 
della CGT — abbiamo dovuto 
constatare i limiti economici e 
sociali della nostra azione sin
dacale e abbiamo anche dovuto 
rammaricarci per il fatto che la 
mancanza di unita fra le sini
stre non permettesse ai lavora
tori francesi di proiettare la loro 
lotta sul terreno politico per 
ottenere le trasformazioni indi-
spensabili al progresso sociale 
e al rafforzamento della demo
crazia. Questo vuoto. che le 
organizzazioni sindacali non po-
tevano colmare perche era og-
gettivamente impossibile che. su 
questo piano, esse si sostituis-
sero ai partiti politici, e stato 
superato con la realizzazione del 
programma comune della sini
stra >. 

L'azione unitaria 
dei lavoratori 

« La CGT ha partecipato atti-
vamente all'elaborazione di quel 
programma. 

A questo punto Seguy ha appro-
fondito gli aspetti della politica 
unitaria della CGT in Francia. 
rispondendo alia nostra seconda 
domanda. «Abbiamo proposto 
— ha detto — alia CFDT. senza 
cambiare il noslro impegno per 
l'unita d'azione rivendicativa e 
pur continuando la nostra di-
scussione sul capitalismo e sul 
socialismo, di intraprendere un 
vasto dibattuu sindacale sul te-
ma: il movimento sindacale e 
il programma comune della si
nistra ^. 

«La CFDT, al pari di Force 
Ouvriere e della Federazione 
dell'educazione nazionale (FEN). 
non sono impegnate diretta-
mente come la CGT nel soste-
nere il programma comune della 
sinistra. Esse manifestano alcune 
esitazioni e riserve. ma tutto 
dipende in ultima analisi dalla 
volonta delle masse lavoratrici 
e anzitutto dalla loro presa di 
coscienza e dalla loro parteci-
pazione alia lotta e al grande 
dibattito pubblico in atto sulla 
stesso programma comune >. 

« A tutte le questioni da Iungo 
tempo in discussione nt_l seno 
del mo\imento sindacale fran
cese — ha precisato il compa-
gno Seguy — si aggiunge ormai 
qtiella del suo atteggiamento nei 
confronti dell'unita dei partiti 
della sinistra e del programma 
sul quale tale unita e fondata. 
Si tratta. e\identemente. di un 
elemento nuovo di grande signi-
ficato che avra conseguenze po
sitive non soltanto per l'unita 
d'azione economica e sociale 
ma anche pi-r le prospettive di 
unificazione del mo\imento sin
dacale francese su basi demo
cratiche. di indipendenza c di 
classe >. 

A questi stessi concetti, il se
gretario generale della CGT si 
e riferito, subito dopo. per re-
plicare alia nostra terza do
manda relativa ai rapporti in-
tersindacali tra Francia e Italia 
e nel quadro della Comunita 
europea. « Noi abbiamo sempre 
attribuito — ha affermato Se
guy — grande importanza alia 
qualita dei legami d'amicizia. di 
solidarieta e di cooperazione fra 
le due centrali sindacali del-
l'Europa occidentale affiliate 
alia FSM. e cioe fra la CGIL 
e la CGT. Lc fraternc relazioni 
che intratteniamo da tempo con 
la CGIL e i nostri scambi di 
esnerienze sono stati ulili. fmt-
tuosi e tanto piu fecondi in 
quanto csistono fra i nostri due 
paesi numerosi elernenU di om» 

geneita sul piano economico. so
ciale, sindacale e politico. Con 
questo spirito abbiamo seguito. 
con molta nttenzione, tutti gli 
aspetti e tutte le tappe del pro-
blema dell'imita sindacale in 
Italia, augurandoci in ogni occa
sions che ostacoli frnpposti du-
gli avversari dell'unita sinda
cale fossero superati. Alio stato 
attuale della situazione e delle 
fluttuaziom che essa conosce. e 
di cui i nostri compagni della 
CGIL ci lcinno pienamente in-
formato, confermiamo piena
mente lo stesso spirito di soli
darieta ». 

I rapporti 
con Cisl e Uil 

* Kimaniamu persuasi — ha 
ciuindi rilevato Seguy — che. 
neH'interesse dei lavoratori ita
liani e francesi. la cooperazione 
sindacale franco italiana debba 
comprendere in una comune col-
laborazione la CGIL, la CISL e 
la UIL per l'ltalia. e la CGT. 
la CFDT e F. 0. per la Francia. 
Senza dubbio, un ampliamento 
delle relazioni sindacali tra i no
stri due paesi avra positive ri-
percussioni nel movimento sin
dacale dell'Europa occidentale 
e contribuira grandemente alia 
positiva evoluzione dei rapporti 
intersindacali nell'ambito della 
CEE. Le ragioni e le basi ogget-
tive per questa evoluzione esi-
stono. Esse si sono estese. anzi. 
con 1'entiata della Gran Breta-
gna e di altri tie paesi nella 
comunita s>. 

A questo punto Seguy ha am-
messo francamente che raggiun-
gere un simile obiettivo non e 
facile. «Per concretizzare la 
cooperazione sindacale europea 
— ha precisato — esistono diffi-
colta che si collegano al pro-
blema della affiliazione interna-
zionale e ai dhersi orientamenti 
sindacali. Noi siamo coscienti di 
questa realta. ma siamo anche 
fra coloro che credono nella 
possibilita dell'unita d'azione 
sindacale in Europa occidentale 
nonostante la diversita di affi
liazione e di orientamento. Gli 
interessi comuni di cui gli uni 
e gli altri si fanno carico giu-
stificano questo intento al di la 
delle divergenze. E questa giu-
stiflcazione appare ancora piu 
evidente quando si rifletta sui 
problemi posti alle organizza
zioni sindacali dal sorgere e dal 
moltiplicarsi di gruppi capitali
stic! sovranazionali *. 

Cosi il compagno Seguy e ve-
nuto a dare una risposta alia 
ultima questione da noi postagli. 
«In ogni gruppo sovranazionale 
— ha detto — la necessita di 
armonizzare le rivendicazioni 
sindacali e di coordinare l'azione 
e immediata e urgente. Gli 
accordi intersindacali gia con-
seguiti per quanto riguarda le 
intese FIAT - Citroen e Pirelli -
Dunlop e i gruppi internazio
nali Solvay e Nestle dimostrano 
chiaramente che e possibile an-
dare avanti su questa strada. 
L'esigenza che l'azione sinda
cale sia efflcace e 1'interesse 
dei lavoratori devono indurre 
tutti i sindacalisti impegnati in 
queste questioni a riconoscere 
la realta del nostro tempo e ad 
assumere. di conseguenza. le re-
sponsabilita che ad essi incom-
bono». 

< Se nessuno porra condizioni 
inaccettabili e se tutti rispette-
ranno le opinioni e le libere de-
terminazioni degli altri partners 
— ha concluso Seguy — si pud 
aprire oggi nell'Europa occiden
tale un'era nuova di coopera
zione sindacale. che deve anche 
comportare adeguate strutture 
e che potra facilitare un'evolu-
zione posit iva delle relazioni in
tersindacali il tutto il nostro 
continente ». 

sir. se. 

Nei giorni scorsi a Bruxelles 

Incontro fra i Pc 
italiano e belga 
sui temi del Mec 

Le due delegazioni guidate dai compagni Novella e 
Terfue si sono dichiarafe per una profonda revisione dei 
Irattati di Roma per democratizzare le islituzioni europee 

II 18, 19 e 20 settembre 
1972, una delegazione del Par-
tito comunista italiano si e 
incontrata a Bruxelles con 
una delegazione del Partito 
comunista belga. 

La delegazione italiana 6 
stata diretta dal compagno 
Agostino Novella, membro del-
l'Ufficio Politico del PCI. e 
Presidente della Commissione 
sui problemi internazionali 
della Direzlone del PCI. Del
la delegazione facevano parte 
anche il compagno Giuliano 
Pajetta, membro del Comita-
to Centrale e responsabile del-
l'Ufficio emigrazione presso 
la Direzione del PCI, la com-
pagna Lina Fibbi, della Se-
zione Esterl del PCI, mem
bro del Comitato Centrale e 
deputata al Parlamento; 11 
compagno Nicola Cipolla, se-
natore e deputato al Parla
mento europeo; Umberto For-
nari. collaboratore del Comi
tato Centrale del PCI. 

La delegazione del PCB. di
retta dal compagno Jean Ter
fue, vice presidente. compren-
deva lnoltre il compagno Louis 
Van Geyt. deputato, membro 
della Segreteria naizonale e 
deirufficio politico del PC"B; 
il compagno Jan Debrouwere, 
membro dell'Ufficio politico 
responsabile della Sezione In-
ternazionale del Comitato Cen
trale; il compagno Jacques 
Moins, membro del Comita
to Centrale. 

Le conversazioni tra 1 due 
partiti — che operano in due 
realta nazionali a volte dif
ferent!. ma spesso comuni — 
hanno riguardato principal-
mente i problemi del Merca-
to Comune. del suo allarga-
mento e del prossimo vertice 
europeo. Nel corso dell'incon-
tro e stato fatto anche un esa-
me dei problemi sollevati dal
la prossima Conferenza sulla 
Sicurezza Europea e un esa-
me dei problemi dell'emigra-
zione. 

In ragione della crisi pro
fonda che colpisce la CEE, i 
governi europei intendono ri-
lanciare l'integrazione europea, 
sforzandosi di dissimulare le 
contraddizioni tra gli Stati e 
tra i monopoli che la carat-
terizzano. 

La politica 
della Comunita 
Le due delegazioni sottoll-

neano che le Jstituzioni comu-
nitarie non hanno corrispo-
sto ai bisogni ed alle esigen-
ze reali delle masse popola-
ri dei paesi • dell'Europa dei 
sei; esse hanno perfino delu-
so le speranze dei piu convin-
ti assertori dell'Europa sovra
nazionale. Nei fatti esplodono 
le contraddizioni tra le pro-
messe avanzate al momento 
della creazione del Mercato 
Comune e la realta di una 
costruzione che da sempre 
piu poteri al Consiglio dei 
Ministri dei sei. e domani dei 
dieci. al di fuori del control-
lo dei parlamenti nazionali. 

La politica attuale delle 
istanze dirigenti della Comu
nita minaccia le conquiste ac-
quisite dai lavoratori a prez-
zo di lotte durissime. 

Di fronte alia integrazio-
ne economica dominata dai 
monopoli, di fronte ai pro
blemi sollevati dalle conse
guenze negative della politi
ca della CEE, il movimento 
democratico ed operaio euro
peo. nel quale i comunisti 
hanno delle responsabilita 
particolari, deve dare, a livel-
lo europeo, delle risposte con
crete conformi agli interessi 
nazionali e popolari. 

In questo spirito. le due de
legazioni si sono sforzate di 
mettere a punto alcune idee 
che possono contribuire a svi-
luppare una politica capace 
di opporsi piu efficacemente 
al disegni dei monopoli e aiu-
tare lo sviluppo di un'azione 
unitaria e convergente di tut
te le forze interessate a una 
politica europea democratica. 

Duro giudizio di « Foreign Affairs » 

I NOSTRI METODI 
NEL VIETNAM HANNO 
DISGUSTATO TUTTI 

II prestigio americano nel mon-
do al livello piu basso dal 1928 

NEW y'ORK. 22. 
In un articolo puhbheato su 

«Foreign Affairs > una delie 
rivistc americane piu autorevo 
Ii. Hamilton Fish Armstrong. 
che Ma per lasciare la rivista 
dopo averla dircUa dal 1928. 
afferma che daH'epoca dell'iso-
lazionismo degli anni venti il 
prestigio degli Stati Uniti non 
era mai sccso cosi in basso. 

Neirarticolo. inlitolato « Ame
rica isolata ». Armstrong affer
ma: « II rischio oggi non e che 
il popolo americano possa di-
venirc isolazionista. La realta 
e che gli Stati Uniti si trovano 
isolati >. 

Dall'epoca di Harding (< War
ren G. Harding, presidente de
gli Stati Uniti dal 1921 al 1923. 
noto per la sua poiitica con-
servatrice e isolazionista» -
N.d.R.) scrive Tautorevole 
giomalista. il mondo non ave-
va mai avuto un'opinionc cosl 
bassa degli Stati Uniti. 

c Ij» gucrra nel Vietnam — 
scrive Armstrong — e stata la 
piu lunga c, sotto alcuni aspet
ti. la piu disastrosa della no
stra storia. Ha diviso il popo
lo americano sairitualmente • 

poJiticarnentc... I motodi che ab
biamo usato hanno scandalizza-
to e discustato I'opinione pub-
hlica di quasi tutti i paesi 
stranieri ». 

II dircttore di « Foreign Af
fairs > scrive noi che gli obiet-
tivi persegiuti ,lal presidente 
Nixon con rimpoMJtione di una 
so\rat!assa sulle importazioni e 
con i suoi colloqui al vertice a 
Pechino e a Mo.=ca sono am-
mirevoli < purche non compor-
tino il sacrificio di amicizie ed 
alleanzc con popoli con i quali 
abbiamo forti legami». Ma ag
giunge che «i radicali muta-
menti apportati recentomente 
alia stnittura della nostra po
litica estera «enz^ darne preav-
viso ad amici e alleati ha raf-
forzalo rimpressione che ora 
la politica americana sia con-
cepita solo per scopi amori-
cani». 

Armstrong scri\p che Kixon. 
imr>n7iente di migliorare le re
lazioni con la Cina e l'Unione 
Sovictica e di frenare la cor-
sa agli armamenti, non si e 
preoccupato di sapcre come 
questo sue • azioni si possano 
ripercuotrre verso gli alleati 
decli Stati Uniti. 

In questo quadro, secondo 
le due delegazioni occorre 
procedere ad una profonda re
visione del Trattato dl Roma, 
al fine di permettere alle 
grandi masse popolari dl svol-
gere il loro ruolo sulle de-
cisionl prese a • livello euro
peo e nei differenti paesi, 

Questa revisione deve anda-
re in direzione di una demo-
cratlzzazione reale delle Istl-
tuzioni europee, come peral-
tro e reclamata attualmenti 
da diverse forze politiche. 

Cio esige una riforma del 
Parlamento europeo, del Co
mitato economico e sociale 
della CEE e, in generale, lo 
stabilimento di rapporti nuovi 
tra 1 differenti organi della 
Comunita, in modo da impe-
dire la concentrazione del po
teri nelle mani del Consiglio 
dei Ministri o della Commis
sione della CEE. 

A questo proposito, le due 
delegazioni richiedono in par-
ticolare: 

1) Una rappresentanza piu 
importante dei sindacati ope-
rai e delle organizzazioni rap-
presentative di altre categorie 
di lavoratori nel Comitato eco
nomico e sociale. Una esten-
sione delle competenze di que
sto Comitato per tutto cio che 
riguarda l'economia e gli In
teressi dei lavoratori; un po
tere di raccomandazione ed un 
diritto di iniziativa per le me-
desime materie. 

2) Un allargamento del po
teri del parlamento europeo, 
il quale dovrebbe anch'esso 
disporre di un diritto d'inl-
ziativa, di un potere di rac
comandazione e controllare ef-
fettivamente il Bilancio glo-
bale della CEE. 

3) La cessazione della di-
scriminazione contro i Parti
ti comunisti a livello di Par
lamento europeo e la desl-
gnaztone dei rappresentantl 
al Parlamento europeo in ra
gione della forza reale dei di-
versi partiti, su una base pro-
porzionale ai voti ottenuti nel 
differenti paesi. 

Soltanto a queste condizio
ni il Parlamento europeo po-
trebbe diventare un luogo di 
confronto politico reale, dove 
troverebbero espressione I di-
rittl e gli interessi dei lavo
ratori. 

Le misure di democratizza-
zione del Mercato Comune de
vono contemporaneamente per
mettere che nelle decisloni 
comunitarie trovino soluzioni 
positive i problemi relativl al 
milioni di lavoratori Immi-
grati. _ „w - • 

Nel quadro dPuria" visione 
democratica della Comunita 
europea. 1 comunisti belgi ed 
italiani riaffermano la loro 
piu ferma opposizione all'in-
gerenza di istituzloni sovra
nazionali. Essi sottolineano la 
necessita per la Comunita di 
sviluppare una politica di coo
perazione su un piano dl 
uguaglianza con i paesi socia
listi ed i paesi in via di svi
luppo. 

Le due delegazioni consta-
tano la loro completa iden-
tita di vedute sui problemi 
della sicurezza e della coo
perazione europea. 

Esse sono d'accordo per in-
tensificare il lavoro intrapre-
so In questo campo. Riten-
gono tuttavia che uno sforzo 
particolare deve essere fatto 
per associare le grandi mas
se alia costruzione della si
curezza europea. facendo ap-
parire lo stretto legame esi-
stente tra forme nuove di si
curezza e cooperazione e gli 
interessi immediati dei lavo
ratori. 

Per quanto concerne la so
lidarieta con i popoli di In-
docina. i due partiti si sono 
impegnati a intensificare il so-
stegno attivo secondo le de-
cisioni prese alia Conferenza 
del 27 luglio 1972 dei Partiti 
comunisti europei a Parigi. 

Comunicato 
sulPem igrazione 
Le delegazioni del PCB e 

del PCI. nel corso delle loro 
conversazioni, hanno dedicato 
una attenzione particolare ai 
problemi dei lavoratori im-
migrati, tanto sotto l'aspetto 
della situazione in Belgio del
la emigrazione italiana. quan
to sotto quello piu generale, 
in considerazione della im
portanza crescente del nume-
ro e del peao economico. so
ciale e politico dei lavoratori 
immigrati in tutti i grandi 
paesi industriali dell'Europa 
occidentale. 

Le due delegazioni. sentite 
le informazioni dei compagni 
Jacques Moins e Giuliano 
Pajetta. hanno convenuto di 
approfondire la collaborazione 
in questo campo. tra il PCI 
ed il PCB e di migliorare I 
contatti tra i partiti fratelli 
dei paesi di immigrazione e 
quelli di emigrazione per la 
difesa dei diritti dei lavora
tori espatriati. per garantire 
la loro partecipazione alle lot
te sociali. alia vita sindacale 
e culturale dei paesi nei qua
li si sono stabiliti. 

I nuovi problem! che si 
pongono sul piano dei diritti 
politici e delle esigenze uma-
ne dei lavoratori immigrati 
possono essere risolti sola-
mente con l'azione unitaria di 
tutti I lavoratori di tutte le 
organizzazioni ed associazionl 
politiche. sindacali e cultura-
li democratiche di ispirazio
ne comunista. socialista. laica 
o religiosa. evitando ogni di-
scriminazione tra I lavoratori 
originari dei paesi del Merca
to Comune e quelli provenien-
ti da altri paesi. 

Le due delegazioni hanno 
constatato che la collabora
zione t ra il PCB ed il PCI 
ha gia ottenuto dei risultatl 
important!, in particolare gra-
zic all'aiuto apportato dal PCB 
alia Federazione del PCI in 
Belgio. Esse hanno esamina-
to i mezzi per asslcurare il 
suo ulteriore sviluppo. 
. Rom* 32 sett. 1973. 

Pratiche INAC 
a Cosenza 
" Faccio presente che 1"' 
INPS di Cosenza se ne in-
flschia del mandatl dl pa-
trocinlo che dl volta in 
volta ml conferiscono gli 
interessati e non ml ha de-
gnato ancora di alcuna ri
sposta. 

Vi elenco, pertanto, alcu
ni nomlnatlvi di compagni 
le cui richieste dl penslo-
ne glacciono presso detto 
Istituto inevase da svaria-
to tempo, In modo che 
posslate fare qualcosa per 
la definizione delle relati
ve domande. 

Cersosimo Caterlna, sot-
toposta a visita medica dal 
1610-1971 non ha saputo 

ancora niente della sua pra-
tlca. lnoltre fin dal 17 feb-
braio 1972 ha avuto comu-
nlcazione dnll'INAIL della 
assegnazione in suo favore 
della rendita a seguito dl 
infortunio sul lavoro e fi-
no ad oggi non ha riscos-
so ancora una lira. 

Laino Filomena, ha avuto 
comunicazione di accogli-
mento della sua pensione 
fin dal 25-3-1971. dopo dl 
che non ha saputo altro. 

Di Diego Immacolata, il 
18-6-1971 e stata sottoposta 
a visita medica ed e an
cora senza alcuna notlzia. 

Barbati domenico, ha 
presentato domanda dl pen
sione 11 31-11972, Cosenza 
Annina il 26-1-1972. Cozzl 
Angiollna 11 22-2-1972 e Ver-
bicaro Angelo 11 27-1-1972. 
Nessuno dl questi fino ad 
oggi ha saputo niente. 

Maria Celano 
Responsabile dell'Ufficio 
di Zona INAC di Rotonda 

Scalo (Potenza) 

Per quanto riguarda il 
diniego da parte dell'INPS 
di Cosenza di fornisti ri
sposte in merito a pratiche 
di Cosenza di jornirti ri-
so detto Istituto ritenia-
mo che tu, come respon
sabile dell'Ufficio di Zona 
dell'INAC di Rotonda Sca
lo, provincia di Potenza, 
puoi interessarti, beninte-
so sempre con regolare 
mandato di patrocinio. sol
tanto di quelle pratiche 
trattate dalla sede dell'Inps 
di Potenza e non gia di 
quelle di competenza del
la sede di Cosenza la qua
le e autorizzata a fornire 
notizie solo ai responsabi-
li di Zona di Patronati del
la propria provincia, auto-
rizzati dall'Ispettorato Pro
vincial del Lavoro. 

Ecco le notizie relative 
alle pratiche da te segna-
late: 

Cersosimo Caterina - Lo 
IN AIL ha concluso gli ac-
certamenti ispettivi i quali 
si erano resi necessari a 
causa di alcune discordan-
ze emerse in merito alle 
cause ed alle circostanze 
dell'infortunio. 

La pratica, comunque, e 
stata decisa favorevotmen-
te e di recente e stato in-
viato all'assicurata un ac-
conto sui ratei gia matu-
rati. E' stata interessata an
che la sezione dell'INAIL 
di Catanzaro per la costi-
tuzione della rendita defi-
nitiva. 

In merito alia richiesta 
di pensione per invalidita 
prodotta alia sede dello 
INPS di Cosenza, tramite 
il Patronato ONARMO, ti 
facciamo presente che Vin-

teressata, sottoposta agli ac-
certamenti sanitari da par
te delta sede stessa, e sta
ta riconosciuta invalida. Ci 
risulta che sono in corso 
le operazioni di liquida-
zione della pensione. 

Laino Filomena - La do
manda di pensione e stata 
accolta a seguito ricorso 
e, in questi giorni la sede 
dell'INPS di Cosenza sta 
procedendo alia relativa li
quidations. 

Di Diego Immacolata -
La domanda di pensione a 
seguito ricorso. e stata ac
colta ed alto stato attuale 
ci risulta che sono in cor
so te relative operazioni di 
liquidazione. 

Barbati Domenico • La 
" domanda di pensione pre

sentato il 3111972 e stata 
fascicotata con il numero 
10956 ed e in corso di 
istruttoria. 

Cosenza Annina - La do
manda di pensione presen
tato il 2-2-1972, attualmen-
te e tenuta in sospeso in 
attesa che diventi defini-
tivo Vaccredttamento dei 
contributi sugli elenchi 
anagrafici relativi all'anno 
1971. Detti contributi sono 
indispensabili per il per-
fezionamento del requisito 
amministrativo per il di
ritto a pensione. 

Cozzi Angiolina - La do
manda di pensione e sta
ta accolta amministrativa-
mente e risulta trasmessa 
al Gabinetto diagnostico 
della sede dell'INPS di Co
senza che disporra. in que
sti giorni, gli accertamenti 
sanitari del caso. 

Verbicaro Angelo - La 
domanda di pensione e in 
sospeso in attesa che di-
renti definitivo Vaccredita-
mento dei contributi sugli 
elenchi anagrafici dell'anno 
1971. Detto accreditamento 
e indispensabile al raggiun-

glmento del requisito del 
cinque anni di contribu-

zione per il diritto alia 
pensione di invalidita. 

Lc pension! 
liquidate 
prima del 1968 

In questi ultimi giorni ho 
sempre seguito, attraverso 
la stampa, tutte le sedute 
della Camera e del Senato 
In merito all'aumento delle 
pensioni ed in modo parti
colare ai benefici che ml 
riguardano, vale a dire lo 
aumento delle pension! li
quidate anteriormente al 
1968 consistente in una ri-
valutazione graduabile dal 
50 per cento al 10 per cen
to per tutte le pensioni, 
senza esclusione di sorta, a 
seconda che siano state li
quidate prima del 1952 o 
successivamente. 

Io ho 82 anni ed ho per-
ceplto la pensione per in
validita fin dal 1948. doe 
prima del 1952, ragion per 
cui avrel dovuto avere un 
aumento del 50 per cento. 
Poich6, quindi, percepivo 
L. 27.450 al mese, la mag-
giorazione avrebbe dovuto 
essere di L. 13.725 e per-
cib complessivamente avrel 
dovuto avere L. 41.175. Ho 
avuto, invece, soltanto lire 
32.000 mensilt. 

Mi hanno forse punito 
perchS ho lavorato per 40 
anni ed ho fatto 8 anni di 
guerra? 

Gradirei una • risposta 
chiarificatrice per me e 
per tutti 1 pensionati che 
trovansi nelle mie stesse 
condizioni. Grazie. 

SILVIO FONTANA 
Roma 

Caro compagno Fontana, 
ti precisiamo che il re-

cente aumento delle pen
sioni stabilito con il Decre-
to legge del 30 giugno 1972 
n 267 convertito in legge 
V118-1972 e pubblicato sid-
la Gazzetta ufficiale del 
del 25 agosto 1972 n. 222, 
non si riferisce, come tu 
hai detto, a tutti i pensiona
ti senza distinzione di sor
ta, ma riguarda « migliora-
menti pensionistici ed as-
sistenziali». L'entrata di 
detti miglioramenti parte 
da un limite massimo del 
50 per cento e va fino ad 
un limite minimo del 10 
per cento. 

In particolare Vart. 3 del 
citato provvedimento ha 
stabilito che a partire dal 
1. luglio 1972 le pensioni a 
carico dell'assicurazione ge
nerale obbligatoria per la 
invalidita, la vecchiaia ed 

• i superstiti dei lavoratori 
dipendenti, aventi decor-
renza anteriore al 1. mag
gio 1968, sono aumentate 
nelle seguenti misure per-
centuali: del 50 per cento 
le pensioni aventi decor-
renza anteriore al 1952 
di una misura percentuale 
gradualmente inferiore, ne-
gli anni successivi, fino a 
raggiungere il 10 per cento. 
Quest'ultima percentuale i 
prevista per le pensioni 
aventi decorrenza nel pe-
riodo compreso tra il 1 
gennaio 1967 ed il 30 aprile 
1968. 

L'art. 1 del Decreto legge 
n. 267 (e questo il caso che 
ti riguarda) • ha stabilito 
che sempre a partire dal 
1 luglio del c.c gli importi 
mensili dei trattamenti 
minimi di pensione a ca
rico dell'assicurazione ge
nerale obbligatoria dei la
voratori dipendenti vengo
no portati a L. 30.000 ed a 
L. 32.000 mensili rispettiva-
mente per i titolari di eth 
inferiore ai 65 anni e per 
quelli di eta superiore ai 
65 anni. La tua pensione, 
pertanto, e stata elevata. 
avendo tu un'eta superiore 
ai 65 anni, da L. 27.450 
(importo stabilito con De
creto ministeriale del 20 
settembre 1971) a L. 32.000. 
E' evidente che il governo 
con questo insufficiente 
Decreto ha solo dato un 
contentino alia benemerita 
categoria dei pensionati, 
contentino assolutamente 
inadeguato all'attuale co-
sto della vita. L'adegua-
mento delle pensioni liqui
date anteriormente al 1968 
per poler, sia pure in par
te, sopperire alle attuali 
necessita di vita, dovrebbe 
essere effettuato con il si
stema letributivo (aggan-
cio della pensione alia re-
tribuzione) analogamente 
a quanto & stato consentito 
a coloro i quali sono andati 
in pensione dolo il 1 mag
gio 1968. 

Possiamo assicurare a t* 
ed a tutti gli altri compa
gni pensionati che trovansi 
nelle tue medesime condi
zioni o che comunque ab-
biano trattamenti pensio
nistici assolutamente ina-
deguati alle loro necessita, 
che gli sforzi del nostro 
partito sono stati e saran-
no sempre rivolti a far si 
che la classe lavoratrice 
ottenga tutto cib che pos
sa consentirle una esisten-
za economicamente tran-
quilla. 

A cura di F. Vitenl 
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