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SETTIMANA SINDACALE 

ressi della Cgil 
La proposta politica dei 

lavoratori perche avanzi la 
democrazia, vinca l'unita 
sindacale e si affermi un 
nuovo corso economico e so-
ciale: e il tenia, chiaro ed 
esplicito, dell'VIII congres
so della CGIL che si apri-
ra nel pomeriggio del 2 lu-
glio a Bari e che e in corso 
di preparazione con un di-
battito di notevoli propor-
zioni. Assemblee nelle fab-
briche, nelle zone, iniziative 
della organizzazioni di cate-
goria (i metalmeccanici ad 
esempio riuniranno a Bolo
gna i loro delegati per tre 
giorni), congressi delle ca
mera del lavoro: la propo
sta politica della CGIL vie-
ne discussa, confrontata, ve-
rificata. Dalla fabbrica al 
direttivo confederale. E' 
questo un fatto di democra
zia, di forza, che non pud 
essere sottovalutato. 

La situazione economica 
e tutt'altro che allegra. Lo 
ha confermato anche lo stes
so'discorso fatto da Guido 
Carli all'annuale assemblea 
degli azionisti della Banca 
d'ltalia. Si e trattato di una 
specie di inventario della 
crisi, conclusosi con la sol-
lecitazione di < una revisio-
ne generate della politica 
economica ». Questa appare 
tanto piu necessaria — ha 
giustamente scritto il com-
pagno Peggio sul nostro gior-
nale — poiche i tiroidi ac-
cenni di ripresa in atto pos-
sono essere bloccati sul na-
scere.- 'Ma "cojne operare 
questa .revisione: natural-
mente" nbn e dal gdvernato-
re della Banca d'ltalia che 
possono venire delle indi-
cazioni al movimento ope-
raio e tantomeno ai suoi 
sindacati che Carli vorrebbe 
ridurre — h bene ricordar-
lo — al ruolo di gestori del-
l'economia. I fautori del 
centro destra — osservava 
il compagno Silvano Verzel-
li aU'ultimo comitato diret
tivo della CGIL — puntano 
ad una ripresa economica 
sorretta dall'inflazione, dal
la svalutazione della lira e 
dallo sviluppo della espor-
tazione. Vale a dire ad una 
ripresa pericolosa, di segno 
negativo, destinata ad ag-
gravare la situazione econo

mica del Mezzogiorno, e la 
condizione dei disoccupati, 
dei pensionati e di altri 
gruppi sociali. 

La proposta politica della 
CGIL anche alia luce di que-
sti contradditori segni di ri
presa, viene confermata in 
tutto il suo valore. 

L'aver collegato le riven-
dicazioni di categoria ai 
grandi temi di riforma rap-
presenta un fatto storico 
per il movimento sindacale 
italiano. Tuttavia bisogna 
fare di piu. Ritardi e incer-
tezze permangono nelle ca-
tegorie e in vaste zone del 
paese: su di esse, e non su 
assurdi processi alle inten-

VERZELLI - Lotta al 
carovlta 

zioni (leggi Carniti al con-
grcsso della FIM CISL), sa-
rebbe piu giusto e utile sof-
fermarsi. 

Nel documento del diret
tivo della CGIL e contenuto 
un invito preciso: sviluppa-
re la piu ampia iniztativa 
unitaria per dare chiari e 
concreti obiettivi alia azio-
ne rivendicativa e di rifor
ma nel quadro della propo
sta politica avanzata. II te-
ma del carovita e stato scel-
to come punto centrale. At-
torno ad esso dovranno svi-
lupparsi grandi lotte. Le 
proposte non mancano. Bi
sogna pensare prima di tut-
to a coloro che stanno peg
gio, ai pensionati, ai disoc
cupati, ai lavoratori a sot-
tosalario o in condizioni pre-
carie. Le condizioni per far 
nascere un tale movimento 
ci sono: c'e il carovita, c'e 
il governo Andreotti-Mala-
godi che e peggio e poi c'e 
la grande capacita di lotta 

ita-unitaria dei lavoratori 
liani. 

Sul fronte dei contratti 
gli ottocentomila tessili e i 
duecentomila •• calzaturieri 
proseguono fra mille diffi-
colta ma anche con qualche 
successo (accordo sullo stra-
ordinario), le trattative e 
le azioni di sciopero. 

Martedl si sono nuovamen-
te fermati gli ottocentomila 
del commercio. Primo risul-
tato: le trattative riprende-
ranno il 6-7-8. Impegnati in 
dure lotte sono anche i 90 
mila ceramisti (a Modena 
c'e stata una grande mani-
festazione), e 1 300 mila del 
settore legno e sughero che 
in pratica hanno rotto le 
trattative, i minatori. I car-
tai invece riprenderanno do-
mani gli incontri. -

Dal fronte dei pubblici di-
pendenti nel complesso buo-
ne notizie. I 320 mila stata-
li dopo 24 ore di sciopero' 
compatto hanno ottenuto 
dal governo l'impegno che 
l'accordo del marzo scorso 
non sara disatteso. I poste-
legrafonici hanno dal canto 
loro dovuto usare toni mi-
nacciosi: Andreotti non vuo-
le rispettare la parola data. 

C'e poi la Pirelli. Dopo 
le denuncie sono venute le 
sospensioni. Ma la reazione 
e stata dura, forte decisa. 

Infine i braccianti. Hanno 
da rinnovare 62 contratti 
provinciali. Chiedono mi-
gliori condizioni di lavoro 
e lo sviluppo della nostra 
agricol.tura. In Puglia han
no ,gia presentato le piatta-
forme e aperto le vertenze 
nelle cinque provincie. Con 
gli agrari si profilano mesi 
caldi. 

Lo ripetiamo, il movimen
to di lotta e ampio. Ha con-
quistato anche il ceto me
dio delle citta e delle cam-
pagne. Dopo quella degli 
artigiani, domenica scorsa 
a Roma ha avuto luogo una 
imponente manifestazione 
di esercenti. E nelle cam-
pagne i contadini, per ini-
ziativa della Alleanza, han
no dato vita ad una setti-
mana di lotta fatta di cen-
tinaia di assemblee e di ini
ziative pubbliche. 

Romano Bonifacci 

Intervista con il compagno Garavini, segretario generale della Filfea-Cgil 

La grande lotta dei tessili 
Un milione di lavoratori si batte da sei settimane per il contratto, I'occupazione, una nuova rego-
lamentaziono del lavoro a domlcilio - I sindacati per una verifica di fondo nelle prossime trattative 

La lotta del lavoratori tessili, dell'abbigliamento e dei calzaturieri prosegue in tutto II Paese. La 
categoria sta dando prova di grande combattivlta. Gil oblettlvl contrattuall si intrecclano a quelll 
relatlvl all'occupazione, al lavoro a domlcilio. Nella prosslma settlmana nuove lotte attendono I lavo
ratori dl questo settore mentre proseguono le trattative. Alcuni rlsultati sono gla stall ottenutl. Su 
questa grande vertenta II compagno Sergio Garavini, segretario generale della Filtea-Cgll, ha 
rllasclato al nostro gtornale una intervista di cul dlamo dl seguito II testo. 

Gli industrial! 
cotonieri 
vogliono pagare 
contributi Inps 
piu bassi di 
quelli previsti 

L'Associazione degli indu
strial! cotonieri ha inviato 
ai propri iscritti una circo-
lare con la quale l'organiz-
zazione invita i propri ade; 
renti a pagare i contributi , 
INPS a favore dei dipen-
denti nella misura dell 8.35 
per cento com'era proposto 
nel decreto legge del go
verno n. 1, modificato dalla 
commissione Lavoro della 
Camera e percid ritirato dal 
governo. anziche nella mi
sura del 10% stabilita per 
legge. 

Pare che I'INPS - ma 
non e stato possibile accer-
tare la notizia - accetti la 

- misura indicata dagli indu-
striali cotonieri. Se fosse 

. vera.' ci troveremmo di fron
te ad un atto di viola îone 

- di legge di eccezionale gra
vity. . _ , - - . r , 

La questione e stata sol-
levata dinanzi alia commis
sione Lavoro della Camera 
dai compagni Baccalini. Di 
Pucclo e Gramegna. che in 
una interrogazione al mini-
stro Coppo. dopo aver ri-
chiamato I'iniziativa dell'As-
sociazione industriali - coto
nieri < perseguibile per leg
ge ». essendo diretta a disat-
tendere precise norme legi
slative. chiedono di cono-
scere «quali provvedimenti 
intende adottare perche. in 
eventuate presenza di un 
atto come quello denunciato, 
si provveda a Tar rispettare 
la legge a chi vorrebbe che 
questa fosse fatta a suo uso 
e consumo*. 

Oggi a Bergamo le conclusioni 

Fim: dal dibattitd scelte 
per l'unita e le rif orme 

Gli interventi di Storti e Benvenuto — I saluti dei rappresentanti della resistenza 
greca e spagnola — I rapporti con i partiti — II confronffo sulla strategia di lotta 

Dal noitro inviato 
BERGAMO. 2. 

Una scelta per l'unita. per 
le riforme, per un progetto 
complessivo di lotta capace di 
awiare un nuovo tipo di svi
luppo economico: questo va 
scaturendo. nel confronto di no-
sizioni. tra delegati e dirigenti. 
al congresso della FIM-CISL. 
Scelte che non si vogliono col-
tivare aU'interno di una sola 
categoria. sia pur importante 
come quella dei metalmeccanici. 
ma che si intendono far preva-
lere nel piu ampio schieraroento 
sindacale. a cominciare dalla 
CISL dove ancora forti sono le 
remore e le difficolta. 

Questa e stata la volonta poli
tica espressa tra 1'altro dal se
gretario generale di quest'ulti-
ma organizzazione Bruno Storti. 
accolto calorosamente. E' da sot-
tolineare. inoltre. la forte ca-
rica internazionalista e antifa-
scista espressa dai delegati du
rante i discorsi di un rappre-
sentante di un'organizzazione 
clandestina spagnola e di un 
rappresentante della resistenza 
greca. 

Storti a proposito delle ri-
flessioni sulle forme di lotta 
ha richiamato il congresso ad 
evitare il sistema delle «pun-
zecchiaturo sterili. II proble-
ma vero non e quello di una 
limitazione del diritto di scio
pero. bens) quello della ricerca 
di forme di lotta che suscitmo 
il consenso della maggjor parte 
dei cittadini. 

Ha altresl espresso il suo ri-
fiuto a un < patto sociale» se 
questo significa una istituziona-
lizzazione dei rapporti tra sin
dacati e industriali. II sinda-
cato. ha affermato Storti, avra 
sempre un ruolo dialettico, an
che in una societa diversa. Im
portante e stata la sua sottoli-
rteatura deU'esigenza di creare 
strutture unitarie di base, come 
i consigli di fabbrica. non solo 
nella industria. ma anche — sia 
pure con forme diverse — ne-
gli altri settori. 

A proposito del collegamento 
con gli istituti democratici si 
e pronunciato contro una <ge-
nerica alleanza con tutte le 
Regioni>. e per una intziativa 
articolata che tenga conto della 
concreta politica portata avanti 
dalle singole regioni. 

L'ultima parte del discorso e 
stata dedicata alia units. II se
gretario della CISL e ritomato 
a riprcporre U discorso sulle in
compatibility. malgrado i passi 
avanti compiuti anche in questo 
senso. come condizione per far 
avanzare il procesao unitario e 
per battere. ha detto. le tenta-
zioni di un neo-collateralismo (le 
intrusion! DC-Scalia?). Ha pole-
mizzato con quanti nella CISL 
— come ieri il neo-segreUrio 
confederale Marini — sostengo-
no che per fare l'unita sinda
cale occorre attendere che tutti 
tiano convinti di tale operaziooe. 
Id ha manifestato rimpegno ad 

al congresao confederale 

non per cercare di « fare un ac
cordo a tutti i costi». La scelta 
dell'unita la si fara nel rispetto 
della democrazia, cioe delle 
maggioranze e delle minoranzo. 
E a proposito dei rapporti con 
i partiti Storti ha sostenuto un 
diritto reciproco di critica. Co-
sa giustissima. II problema e 
pero quello di parlare non di 
partiti in modo indistinto. ma 
di quel partito o di quell'altro. 

Molto forte l'impegno unitario 
anche nel discorso di Giorgio 
Benvenuto. segretario generale 
della UIL. che ha. tra I'altro. 
cercato di sdrammatizzare una 
atmosfera un po' acida. fatta 
di contrapposizioni. alimentata 
da molia stampa. Ha dichiarato. 
ad esempio. come a proposito 
di una questione come quella 
del «patto sociale*. della 
€ tregua >. vi sia un rif iuto uni
tario della FLM 

Benvenuto si e pronunciato 
per un governo che non ricaJchi 
le esperienze fallite del centro-

sinistra. Percio e importante 
che il sindacato confront! le 
proprie posizioni con le forze po-
litiche. E' importante una ge-
stione. non una regolamentazio-
ne. dello - sciopero capace di 
avere il consenso di tutti i lavo 
ratori E' importante una poli 
tica delle alleanze, una atten-
zione verso il problema dei ceti 
medi. Cosi e necessario un con
fronto dialettico con i partiti. 
senza porre tutti sullo stesso 
piano. - * „ • 
.-Ma; al'*primo posto deve es-

serci il rifancfo di un movtmen-
to/di, inassa e. innanzitutto. oc
corre- affrontare le gravi que-
stioni sollevate daH'inflazione. 
Benvenuto ha concordato con gli 

obiettivi rivendicativi enunciati 
da Carniti (analoghi a quelli 
formulati dal direttivo della 
CGIL e dal comitato centrale 
della FIOM). accennando anche 
a una possibile iniziativa sul sa-
Iario (premio di produzione) a 
livello di fabbrica. in collega

mento alle question] dell'orga-
nizzazione del lavoro. 

Gli interventi dei delegati si 
soffermano su tutta questa te-
matica. portando anche espe
rienze concrete (come Corti di 
Lumezzane) II segretario della 
FIM di Treviso Checchin ha am-
messo I'esigenza — sottolineata 
ieri con vigore da Bruno Trentin 
— di uscire da una specie di 
«autarchia sindacale >. Gero-
min. segretario della FIM di 
Venezia. e tomato ad accusare 
la CGIL di volere un < patto so
ciale > tra sindacati e padroni, 
malgrado questa ipotesi sia re-
spinta dalle tesi congressuali 
della CGIL. 

n segretario della FIM di 
Milano. Antoniazzi ha riproposto 
una linea di «arroccamento » e 
di < isolamento > che respinge 
nei fatti tutta la politica por
tata avanti in questi mesi dagli 
stessi metalmeccanici. 

Bruno Ugolini 

Le scadenze politiche 
/ dati di fondo di questo 

congresso dei metalmeccani
ci CISL si vanno predsando 
via via the ci si awicina aUe 
conclusioni: e sono — come 
abbiamo rOevato nei giorni 
scorsi — tin ribadUo tmpegno 
unitario e una ncerca nel 
complesso seria delle vie di 
avanzamento della lotta per 
le riforme e per un nuovo 
meccanismo di sviluppo eco-
nomico-sociale 

Non si deve dimenticare 
che Tassemblea si svolge alia 
vigilia di due appuntamenti 
importantl: U prossimo con
gresso nazionale della CISL e 
(anche se a questo gli oralori 
preferitcono in genere non 
accennare alia tribuna) rim-
minente congresso della De
mocrazia cristiana In quesle 
sedi saranno prese delibera-
zionl di gran peso, le quali 
tnflulranno decisamente sia 
suUe prospettive generali sia, 
piu in particolare, sul fulu-
ro del processo di unificazio-
ne del movimento sindacale. 

I metalmeccanici sono no-
toriamente una delle catego
ric che hanno fatto i maggio-
ri passi avanti sulla via del-
Tunita, e la cul federazione 
(FLM) ha gia compiuto espe
rienze assai significative sia 
nei luoghi di lavoro, sia nel
le espressioni organizzative. 
1 piu consapevoli tra i con-
gressisti di Bergamo si ren-
dono tuttavia ben conto di 
come le suddette scadenze 
nazionali' della DC e deUa 
CISL non possano essere 
ignorate: e ne deriva I'emer-
gere dl contraddizioni e di 
contratti interni, che atsumo-
no a tratti toni aspri (un 

membro della segreteria con
federale CISL, Marini, e sta
to ad esempio reiteralamente 
fischiato in quanto giudicalo 
portatore di posizioni antiunt-
tarie). 
> Momenti di minor cfiiarez-

za si hanno quando gli osta-
coli concreti rappresentati 
dalle tenderize moderate del
la DC e della CISL vengono 
scavalcati ricorrendo a prete-
stuose polemiche nominali-
stiche o ad attacchi ai m par
titi », misteriose entita di cut 
volutamente si troscurano le 
differenti coUocazioni politi
che e di dasse. Cib i acca-
dulo. ad esempio, netl'tnler-
vento, largamente inlrtso di 
demagogia. del segretario 
della FIM milanese. Anto
niazzi. 

Bruno Storti ha pronuncia
to, in questo quadro, un di
scorso, senza dubbio abtle, 
nel quale ha saputo per lo 
piu rinunciare a quelle gene-
ricita che in altri suoi recen-
ti interventi avevano susci-
tato giustificate perplcssita. 
Da un lato Storti ha relta-
mente rivendicato al movi
mento sindacale me certo non 
solo al movimento sindacale » 
il successo della fine del-
Tesperienza del governo di 
centro-destra; dall'allro lato 
ha espressamente condanna-
to, nell'interesse dell'unita, 
il metodo delle mpunzecchia-
ture* strumentali su temi sui 
quail non sussistono dlssensi 
reali (la presunta a tregua so
ciale*, rtnesistente proposta 
di un Mcodlce* per regola-
mentare gli sctoperi, ecc), 

Storti sa bene che quando 
afferma la neccssita che t tin-

dacatl giungano all'unita 
«senza aspettare il permes-
so dei partiti», o quando 
chiede una effettiva liquida-
stone delle icinghie di tra-
smissione J> sfonda, per quan
to ci riguarda, delle porte 
aperte Le porte chiuse, piut-
tosto, le trova in settori a lui 
molto piu vicini, come eventi 
precisi hanno dimostrato nel 
corso degli ulttmi anni e de
gli ultimi mest 

Per cul fl problema — non 
prtvo di drammatieita — & 
tale che certamente interessa 
in modo profondo I'insieme 
del movimento, ma da questo 
specifico punto di vista & 
problema suo, come diriqente 
cislino e come democristlano: 
problema reso piu complesso 
dalla eslgenza (giusta) di 
giungere a una unlla che non 
sia settoriale ma riguardi 
Vintero movimento. 

Un contributo interessante 
& stato quello del segretario 
dellTJILM. Benvenuto: ha 
avuto il merito di riferirsi 
apertamente alia linea dl 
Kcentrallla* della DC come 
obiettivo politico da battere, 
dl porre correttamente il te-
ma del rapporto dialettico 
con te forze politiche, e di 
sottolineare I'esigenza per la 
classe operaia di alleanze so
ciali che non trascurino U pe
so crescente del ceto medio 
sfruttato nel nostro paese, B' 
stato molto applaudtto, cosl 
come Storti e come, fl gior-
no prima, Bruno Trentin, 
L'orientamento generale del 
congresso FIM-CISL appare 
dunque sottantialmente de-
terminato. 

— A che punto e la verlenza 
contrattual* nel settori tessile, 
dell'abbigliamento e calzatu-
rltro? , 

— La lotta per il rinnovo dei 
contratti di un milione di la
voratori tessili. (lell'abbiglia-
mento e calzaturieri entra nella 
sesta settimana di scioperi e 
manifestazioni e di contcmpora-
nee trattative. Alia sessione di 
trattative del 6 8 giugno. anzi, 
i Sindacati attribuiscono il va
lore di una ' verifica a fondo 
delle posizioni padronall sui pun-
ti fondamentali della vertenza, 
fra i quali il lavoro a domicilio 
e le qualifiche, cioe il cosiddetto 
inquadramento unico fra operai 
e impiegati. 

— Come si pone II problema 
della occupazlone nella ver
tenza? 

— La vertenza si svolge In un 
momento favorevole per la pro
duzione, ma e ugualmente ac-
compagnata da azioni di grande 
impegno per la difesa del I'oc
cupazione in aziende di peso 
come la « Monti » in Abruzzo e 
I'OMSA in Romagna. la < Tosi > 
e la < Rossari e Varzi > in Lorn-
bardia e in Piemonte. o per 
l'attuazione di impegni • d'inter-
vento pubblico attraverso la 
GEPI. che il governo ha solen-
nemente assunto ma minaccia 
di abbandonare, come per la 
c Confi > e la «Calze Ambro-
siana > in Toscana. Sono aspetti 
concreti e particolari di un con
fronto generale con il governo 
ed il padronato sulla occupazio 
ne in questi settori. che e du-
ramente impegnato da due an
ni. e che continua nella ed ol-
tre la lotta contrattuale II fatto 
che il primo ed. al momento. 
il solo articolo contrattuale con 
cordato sia quello dell'orario 
straordinario — che deve avere 
carattere di volontarietd. entro 
il limite massimo di 200 ore 
I'anno. e cha deve essere con-
trattato fra aziende e Consigli 
di fabbrica — sottolinea l'im
pegno per un controllo sull'ora-
rio effettivo di 'avoro. che e 
parte dell'obiettivo fondamenta-
le del controllo suU'occupazione 
nelle aziende. 

-' — Che rapporti ha la verten
za con I problem! social! piu 
acutl nel paese? 

— E* positivo e concreto il 
rapporto della lotta contrattuale 
con I'aiiorie per Toccupazione. 
Rapporto che non si limita alia 
realta. sempre fondamentale. 
della fabbrica, Sono in gioco ri-
vendicazioni per 1'esercizio ef
fettivo del diritto alio studio da 
parte dei lavoratori e per il 
controllo reale degli ambienti 
di lavoro. che hanno un valore 
per la fabbrica come per la 
scuola. come per conquiste piu 
generali sulla sanita. E' in gio
co. con una forza ed una con-
cretezza senza precedenti la ri-
vendicazione di una nuova rego
la mentazione del lavoro a do
micilio. che imponga realmente 
la garanzia di mutua. pensioni 
e assegni familiar! e la contrat-
tazione del snlario in questa 
estesissima area di sottosalario 
e lavoro nero. 

Su questo punto del lavoro a 
domicilio. come in certe aree del 
Mezzogiorno d'ltalia. la lotta as
sume il carattere di una batta-
glia per Iiberarsi da una con
dizione inaudita di sfruttamen-
to. Organizzarsi e lottare con
tro il ricatto padronale per ave
re le prestazioni sociali e il sa-
Iario contrattato come gli altri 
lavoratori e un obiettivo delle 
lavoranti a domicilio. che ha lo 
stesso drammatico rilievo socia
le e politico della lotta eroica 
delle 1.800 ragazze delle cami-
eerie « Harris Moda » di Lecce 
chiuse durante I'azione contrat
tuale da un padrone — e non 
£ certo il solo! — che vuole 
imporre dentro la fabbrica un 
analogo ricatto: o il posto di 
lavoro a sottosalario. senza con
tratto. oppure, appunto. la chiu-
sura della fabbrica. 

La forza della lotta ope
raia. in un confronto cosl im
pegnato. e enorme. nella parte-
cipazione totale agli scioperi e 
nella loro articolazione. come 
nelle manifestazioni. 

— Che aspetti ha i l tema del-
rinquadramenfo unico net con
tratto del vostri settori? 

— Alia venfica di fondo del
la prossima sessione di tratta
tive, i Sindacati pongono in par
ticolare. sul punto. assieme ad 
altri. decisivo delle qualifiche. 
un problema anch'esso di gran
de valore sociale e politico. L'in-
quadramento unico non pud li-
mitarsi a coUocare nelle stesse 
categorie una parte degli im
piegati con una minoranza limi-
tata di operai: questa operazio-
ne rischia di mantencre la mag-
gioranza degli operai — quelli 
che sono direttamente impegnati 
nella produzione — nelle cate
gorie piu basse e molto in bas
so, in quella specie di glietto. 
a cui sono da sempre confinati 
gli operai della produzione. La 
rivendicazione di elevare que-
ste categorie operaie della pro
duzione e della loro unificazio-
ne e essenziale per una solu-
zione contrattuale dell'inquadra 
mento unico che interpreti real
mente le istanze egalitarie che 
sono present! fra i lavoratori. 

— Quail sono le prospettive in 
rapporto •Iflncontro della pros
slma settlmana? 

— Vi e da augurarsi, natural-
mente. che il confronto con le 
posizioni padronali nella pros
sima trattativa ne verifichi uno 
spostamento positivo. tale da 
awicinare la conclusione della 
vertenza contrattuale. In caso 
contrario la forza dei lavorato
ri e la loro disponibiliti alia 
lotta, gia dimostrata, si dlspie-
gheranno con iniziative ancora 
piu. incisive fino ad ottenere una 
soluzione deUa vertenza che ri-
sponda alia piattaforma che • 
•lata proposta. 

Un disegno di legge delle sinistre al Senato 

Proposte concrete a favore 
della gioventu disoccupata 

Piil di trecentomlla erano 
nel 1071 1 giovani in cerca di 
prima occupazlone. Se si con-
s.dera che i disoccupati tra 1 
14 ed i 29 annl sono 700.000, 
si ha la misura della gravita 
del problema che fa dell'Italla 
il paese della Comunita eu-
ropea dove la disoccupazlone 
giovani le e piu accentuate. 

D'altra parte, al fenomeno 
della glovane mano d'opera 
che trova chiuso qualsiasi ac-
cesso al mercato del lavoro, 1 
govern! diretti dalla Demo
crazia cristiana non hanno fi-
nora offerto nessuna solu
zione, lasclando anzi che la 
disoccupazlone • giovanile si 
aggravasse, • senza neppure 
tentare di aprlrle nessuno 
sbocco positivo. Per assorblr-
la, dlcono gli eaperti, biso-
gnerebbe offrire al giovani, 
entro il 1981, un milione e 
seicentomila nuovi post! dl 
lavoro, ma e chiaro che per 
far questo bujognerebbe cam-
blare radicalmente gli indi-
rizzi della pollttaa economica. 

Consapevoli che sono neces-
sarie misure strutturali per 
affrontare seriamente il pro
blema. i partiti di sinistra 
conducono in questo senso la 
loro battaglia per una svol-
ta profonda della nostra eco
nomia, ma si preoccupano an
che dl proporre misure con
crete, Immediate e urgent!, 
seppur necessariamente par-
ziall, per rlmuovere l'immo-
billsmo governatlvo ed offri
re alle masse glovanili nuovl 
diritti e - strumentl per di-
fendere e valorizzare le pro
prie energie e capacita pro-
duttive. 

In questo quadro, e stato 
presentato al Senato un dise
gno dl legge che propone 
provvedimenti in favore dei 
giovani in cerca di prima oc
cupazlone. L'iniziatlva legi-
slatlva e stata presa dal 
gruppi comunlsta; sociallstae 
della sinistra indlpendente di 
Palazzo Madama, flrmatarl i 
senatorl Ziccardl, Vignola, 
Bonazzi, Valenza, Colombi, 
Ferralasco, Giglia Tedesso, 
Fermariello, Giovannettl, Se-
greto, Vignolo, Bianchi, Ga-

roll, Poerio, Mari, Maderchl, 
Bacicchl, Bollini, Cavalli, Raf-
faele Rossi, Abenante, Papa, 
Plscltello, Ferruccl. ' -

Il disegno dl legge propo
ne la creazione dl un moder-
no sistema di corsi e tiroclnil 
retrlbultl per la formazione 
e l'aggiornamento professio-
nale. la cul realizzazlone e 
affidata alle Regioni nell'am-
blto delle loro competenze le
gislative e amminlstrative. 

In concreto, si stablllsce 
che riscrizione al collocamen-
to dia diritto a frequentare 
I corsi dl formazione e ag-
giornamento - professionale, 
nonche perlodl di tlroclnio 
presso ' fabbriche, aziende e 
uffici. Ai giovani parteclpantl 
spetter& una indennita di fre-

auenza di misura pari alia in-
ennlta di disoccupazlone in-

volontaria maggiorata del 20 
per cento. 

Tutte le aziende industriali 
pubbliche e private, nonche" 
le amminlstrazioni statall e 
local! e gli enti pubblici. han
no 1'obbligo dl comunlcare 
alle commission! regional! di 
collocamento, all'lnizlo di 
ognl anno, i programrai e le 
previslonl occupazlonall. L'an-
zlanlta di iscrizione al collo
camento e la frequenza ai cor
si e tiroclnii costituiscono ti-
tolo anche al fini del concor-
s! nella pubblica amministra-
zione. 

Dopo sel mesi d'lscrizione 
nelle liste di collocamento, i 
giovani in cerca di prima oc
cupazlone e che non abblano 
compiuto il 30° anno dl eta. 
in caso di disoccupazlone in-
volontarla, hanno diritto alia 
assistenza medlca, ospedalie-
ra e di maternita a carico del-
1'INAM; inoltre hanno diritto 
airaccreditamento dei contri
buti figurativl ai fini del fu-
turo trattamento pensloni-
stico. * 

Per l'erogazione dell'inden-
nita di frequenza ai corsi, la 
cui corresponsione e delegata 
alle Regioni, il disegno di leg
ge comunlsta propone lo stan-
ziamento di 100 miliardi I'an
no a carico del bilanclo dello 
Stato. 

TELEFONICI 

Da domani a Rimini 
il congresso Fidat 
Domani si aprono, alia 

Piera campionaria di Rimini, 
i Iavori del 14. congresso na
zionale della FIDAT-CGIL 
(Federazione italiana dipen-
denti aziende telecomunlcazlo-
ni). II congresso, che durera 
fino a venerdi 8 giugno, sara 
aperto dalla relatione che il 
segretario generale Giordano 
Saccardi svolgera a nome del
ta segreteria. 

II congresso, che segue quel
li dellTJILTE e della FILTE. 
rispettivamente aderenti ai 
sindacati e alle aziende del
le comunicazionl dell'UIL e 
della CISL. affrontera oltre 
ai probfemi immediatamente 
slndacali, quelli relatlvl al 
contratto. gli aspetti riguar-

danti lo sviluppo del settore. 
specialmente per cid che con-
cerne il ruolo della SIP e della 
Stet e quindl i probleml re-
Iativi al mono polio dell'infor-
mazione. 

II congresso di questa ca
tegoria assume oggi una no-
tevole importanza per le po
lemiche ultimamente sorte 
sulla TV via cavo e sui pro
bleml deirinformazione in ge
nerale, temi assurti in que
sti giomi agli onori della cro-
naca per i not! colpl di mano 
giocati su famose testate gior-
nalistlche, tendenti a creare 
un processo di concentrazio-
ne del glomall e atto a rea-
llzzare un sempre piu stretto 
controllo di tutta la materia. 

Un problema di drammatica attuallta 

Proposta comunista 
per la revisione 

del prezzo del latte 
alia produzione 

Interessa centinaia di mlgliaia d'imprese zootecniche 
diretto-coltivatrlci - II ricatto dei grandi industriali 
che dominano il settore - Spendiamo 1.000 miliardi 
per importare carne bovina - 4 punti fondamentali 

II gruppo comunlsta della 
Camera ha presentato, priml 
firmatari 1 compagni Bardel-
li, Macaluso ed Esposto, una 
importante proposta dl legge 
concernente la normatlva per 
la determinazione del prezzo 
del latte alia produzione. -

II problema e dl drammati
ca attuallta e interessa centi
naia di mlgliaia di lmprese 

zootecniche dlretto-coltlvatricl, 
sottoposte permanentemente 
al ricatto dei grandi industria
li che dominano 11 settore del
la trasformazlone del latte. 
Da parte di questi ultlml si 
e dispiegata nel mesi scorsi 
una vasta manovra Intesa ad 
Imporre una riduzione del 
prezzl del latte alia produzio
ne. gla di fatto Intervenuta. 

Approfittando della llberaliz-
zazione comunitarla del latte 
allmentare, degli errati crite-
rl dl applicazlone dell'IVA In 
agricoltura e del debole pote-
re contrattuale dei produttorl, 
soprattutto della grande mas-
sa de! piccoli e medi, ! gran
di industriali. lattlero casearl 
sono riusciti ad Infliggere un 
altro duro colpo a! redditi del 
contadini produttorl di latte 

La riduzione de) prezzi del 
latte alia produzione, oltre a 
colpire pesantemente le lm
prese coltivatrici. minaccia di 
pregiudicare ogni possibllita 
di ripresa e di sviluppo della 
nostra zootecnla, accentuando 
la tendenza alia eliminazione 
delle vacche da latte, la cul 
consistenza si e ridotta dl ol
tre 300 mila cap! negli ulti
mi quattro annl. L'esperlenza 
Insegna che non si pud fare 
In Italia una politica della 
carne senza fare una politica 
del latte. 

D'altra parte e noto che 11 
nostro Paese e fortemente de-
ficitano. non solo dl came bo
vina. ma anche di latte e dl 
prodotti lattlero-caseari. Dal 
1967 al 1971 la produzione dl 
carne in Italia e dlminuita del 
17 per cento, mentre staziona-
ria e rimasta la produzione dl 
latte. di fronte ad un conti-
nuo aumento de! consuml. Ne
gli ultimi cinque anni il pa-
trimonlo bovino nazionale ha 
subito una riduzione dl oltre 
900 mila cap!. Le importazio-
ni alimentarl nel 1972 hanno 
raggiunto la clfra senza pre
cedenti di 2.643 miliardi dl li
re, dl cul circa 1.000 miliar
di per la carne bovina e 250 
per burro, forraaggi, latte in 
polvere. In eld si ritrova una 
delle cause principall del con-
tinuo aumento del costo del
la vita. 

La condizione prellmlnare 
ed essenziale per awiare una 
politica di sviluppo della no
stra zootecnla e la salvaguar-
dla del pa trimonlo zoo teen! co 
e. quindl. Tarresto della ten
denza alia eliminazione delle 
vacche da latte conseeuente 
alia caduta de! orezzi del lat
te alia produzione 

In questi anni i produttorl 
di latte si sono trovatl disar-
mati di fronte alia potenza e 
alia prepotenza dei grandi in
dustriali lattlero-caseari, che 
si sono ferreamente ripartiti 
il mercato per megllo impor
re le loro condizioni e I loro 
ricatti ai produttorl. 

Laddove i produttorl hanno 
tentato di organizzarsi per re-
sistere e imporre la contratta-
zione, si sono trovati dinnanz) 
al rifiuto degli Industriali di 
ritirare il latte. costringendo]{ 
a cedere alle loro pretese Da 
questa situazione dUcende la 
esigenza di una normatlva di 
legge per la determinazione 
dei prezzi del latte alia pro
duzione. 

A questa eslgenza Intende 
dare una risposta la proposta 
dl legge del PCI. che si arti-
cola sui seguenti punti fonda
mentali: 

1) la Indivlduazlone degli 

elementl che devono concor-
rere a formare il prezzo del 
latte alia produzione, che ven
gono cosl preclsati: a) un 
prezzo minlmo garantlto; b) 
un premio dl quallta rappor-
tato ai requisitl del latte e 
del bestlame; c) una Integra-
zione di prezzo riferita agli 
Indicl di varlazione in aumen
to dei prezzi dei prodotti de-
rlvati; 

2) determinazione del prez
zo minimo garantito attraver
so la contrattazione collettiva 
a livello regionale promosBa 
dalle Regioni con la parteci-
pazione di tutte le parti in-
teressate. In caso di mancato 
accordo, la fissaztone del prei-
zo minlmo garantito e affi
data ad una Commissione ar-
bltrale, nomlnata dal Presl-
dente della Regione 

3) determinazione con leggi 
regionall del premio di quall
ta, costltuito da maggiorazlo-
ni percentuali del prezzo mi
nlmo garantito riferite al con-
tenuto in grasso e In protei-
ne del latte. al suo valore bat-
teriologlco e alle condizioni sa-
nltarie del bestlame. II pre
mio e maggiorato a -favore 
delle imprese diretto coltiva
trici e le Regioni sono dele
gate ad emanare le norme 
tecniche per la valutazione e 
I controlll dei requisitl del 
latte e del bestlame sulla ba
se dei quali si determlna il 
premio di quallta: 

4) determinazione dell'Inte-
grazlone annuale del prezzo 
del latte. costituita da una 
ma'siorazlone rapportata aeli 
Indicl di varlazione in aumen
to del prezzi del prodotti de-
rlvatl. 

I prezzi del latte determi-
nati secondo 1 criteri previsti 
dalla legge. sono resi vinco-
lanti per tutte le parti interes-
sate con decreti del preslden-
te della Regione La propo
sta dl legge sara diffusa lar
gamente In tutte le reg'onl 
Interessate. affinche 1 produt
torl possano far conoscere le 
loro proposte e indicazioni, 
soorattutto per stimolare lo 
sviluopo d! un forte movimen
to di lotta capace di vincere 
Ie reslstenze che possono op-
porsl alia sollecita anprova-
zione di un cosl imDortante e 
urgente prowedimento • 

, C0NS0RZI0 
ACQUED0TT0 
Dl MIGNET0 

tra I Comunl di Barberlno di 
Mugelto • San Plero a Slave 

Vaglla - Scarperia 

II Consorzio per I'utilizzazione 
delle risorse idriche del Migne-
to necessarie ai fabbisogni dei 
Comuni che vi fanno parte, con 
sede presso fl Comune di Bar-
berino di Mugello. procedera al
ia licitazione privata. con il me
todo di cui all'art. 73 lettera c) 
del Regio Decreto 23 maggio 
1924. n 827. e con il procedi-
mento previsto dal successivo 
articolo 76. comma primo. »e-
condo e terzo. senza preHssione 
di alcun limite di aumento o 
di ribasso. richiamato dall'art. 1 
lettera a) della legge 2 feb-
braio 1973. n. 14. per l'appalto 
dei Iavori di costruzione della 
condotta adduttrice a servizio 
dell'acquedotto del Comune di 
Vaglia capoluogo e frazioni di 
Fontebuona. Montorsoli e Pra-
tolino. per un importo a base 
d'asta di L 120 000 000. 

Le ditte interessate dovranno 
far pervenire al Comune di Bar-
berino di Mugello. sede del Con
sorzio. domanda in bollo da 
L. 500 a mezzo racccmandata. 
per essere invitate alia gara. 
entro dieci giorni dalla pubbli-
cazione del presente awiso. 

Barberino di Mugello. 18 mag
gio 1973. 

A Napoli dal 20 giugno al 1' luglio 1973 
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6* SIRTE 
SALONE ITALIANO DELLA RADIO TV ELETTRO-

DOMESTICI 

SALONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI 
PER L'EDILIZIA SOCIALE E LE 0PERE PUBBLICHE 

1* SILUX 
SALONE ITALIANO DELL'ILLUMINAZIONE 
SALONE ITALIANO DELLA MUSICA 
SALONE DELLA DONNA 

M0STRA D'OITREMARE - Napoli, piazza V. Tecchio 51-B 

Saloni Sud • Saloni sptcializzah* ptr lo svilvppo dtl Mozzogiorno e I'Oltremare 

* < . - > • • - . , . . . . , . . . . . ' . . . . Ki i i . * 


