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PRECISE DENUNCE E PROPOSTE AVANZATE DAI COMUNISTI 

SULGRANO: 
chi la fa, come la si deve combattere 

L'Azienda statale ha fornito le occasioni a quanti puntano suH'aumento dei prezzi - Gli interessi dell'industria molitoria e quelli delle piccole 
aziende panificatrici e dei coltivatori - Gli strumenti per assicurare il reddito dei piccoli imprenditori e prezzi bassi ai consumatori 

IJ forte aumento dei prezzi 
. del grano e della farina e Je 

difficolta di reperimento di 
tali prodotti sul mercato na-
zionale rivelano. insieme alia 
gravita delle crisi struttura-
le e produttiva della nostra 
agricoltura. quanto am pi e 
profundi siano i guasli pro-
vocati dalla grande intcrme 
diazione speculativa. dalla Fe-

• derconsorzi, dalla disfunztone 
1 dell'AIMA (Azienda por l'in-

tervento sul mercato agrico-
lo) e dalla politica agricola 
comunitaria. Questi guasti so 
no ogai esasperati dal nroces-

_ so inflazionistico e dalle ma-
\ novre ricattatorie del governo 

e dei grandi gruppi finanziuri 
americani nel campo delle 
esportazioni verao l'Europa. 

La Federconsorzi ha ammas-
sato oer conto dell'AIMA no-
tevoli quant'tativi di grano di 
produzione 1972. pagando ai 
produttori i prezzi comunita-
ri • di intervento aggirantisi 
sulle 6500 lire al quintale. 
Questo grano e stato posto 
in vendita dall'AIMA col si-
stema delle gare d'asta. im-
posto dalle nonne comunita-
rie. ai prezzi del mercato li-
bero. che nel frattempo ave-
vano registrato. soHo la spin-
ta di pesanti manovre specu
lative nazionali e internazio-
nali. aumenti di circa 2000 lire 
il q\iintale. Operando in que
sto modo l'AIMA non ha svcl-
to nessuna funzione pubblica 
antispeculativa sul mercato. 
ma anzi ha incoraggiato la 
speculazione. 

Dal canto loro le grandi 
industrie molitorie e i grandi 
operatori commerciali hanno 
ricavato e ricavano enormi 
profitti acquistando il grano 
dall'AIMA e direttamente dai 
produttori e commercializzan-
do grano e farina a prezzi 
speculativi non soggetti ad al-
cun controllo pubblico, dan-
neggiando in tal modo la gran-

\ de massa dei consumatori e 
dei panificatori artigiani. 

La situazione che si e de-
terminata e drammatica e 
scandalosa Ne sono pesante-
mente colpiti i consumatori e 
particolarmente la parte piu 
povera, per la quale il pane 
rappresenta ancora 1'alimento 
fondamentale. A Napoli e in 

. altri centn del Mezzogiorno 
manca il pane di tipo comu-
ne. I prezzi da a borsa nera > 
hanno raggiunto le 1000 lire 
ai chilo. La collera e la prote-
sta delle masse popolari sono 
giuste e legittime ed i comu-
nisti sono come sempre alia 

loro testa per dare alia lotta 
sbocchi positivi. • 

II PCI ha clu'esto al gover-
no interventi immediati ed 
adeguati alia gravita della si
tuazione. Occorre garantire la 
regolare fornitura a prezzi po-
litici dei cont:ngenti medi di 
farina consumati dai panifi
catori. utiliz/ando le scorte e 
le importazioni di grano. per 
assicurare. soprattutto nel 
Mezzogiorno. le necessarie 
quantita di pane di tipo co-
mune a prezzi immutati. 

A tal fine e per assicurare 
la normalita in un settore co-
si nevralgico deH'alimentazio-
ne. la sezione agraria centra-
le del PCI rivendica l'adozio-
ne dei seguenti provvedimen-
ti straordinari e urgenti: 

o ^ la utilizzazione program-
mata di tutte le scorte di 

grano comunque ammassate e 
la loro immissione sul mer
cato ai prezzi di acquisto 
maggiorati dei soli costi di 
gesticne dello stoccaggio. con 
preferenza per gli organismi 
associativi e cooperativi dei 
produttori e dei panificatori. 

\i\ autorizzare l'AIMA ad 
' effettuare operazioni di 

importazione di grano in ri-
rispondenza ai bisogni del pae-
se ad immetterlo sul mercato 
a prezzi controllati. sottopo-
nendo, al tempo stesso. a con
trollo pubblico tutte le importa
zioni e le esportazioni di 
grano: 

Q\ nbbligo di denuncia di 
* tutte le giacenze di grano 

della scorsa e della presente 
annata. alio scopo di tenere sot-
to controllo la situazione e 
di consentire ai pubblici po-
teri qualsiasi intervento in ca-
so di necessita; 

A\ estendere il controllo del 
' Comitato interministeriale 

prezzi sui prezzi del grano e 
della farina in tutte le fasi 
della commercializzazione a 
partire daH'origine. assicuran-
do una giusta remunerazione 
del lavoro contadino anche 
attraverso forme di integra-
zione di reddito e intervenen-
do a favore dei panificatori 
artigiani ccn misure specifi-
che quali la esenzione dalla 
IVA, I'assegnazione diretta di 
farina ed altre. 

La sezione agraria centrale 
del PCI invita tutte le orga-
nizzazioni di partito a svi-
luppare la piu ampia azione 
di mobilitazione e di lotta per 
imporre l'immediato interven
to del governo per combattere 
l'aumento del costo della vita. 

Le farine di semi di soia sono introvabili (in Italia si producono solo duemila quintali di semi, 
per trascuratezza) ed i prezzi dei mangimi per il bestiame fanno salire i costi dell'allevatore. 
Se vogliamo bloccare i prezzi al consumo e dunque necessario riservare i compensi ai soli colti
vatori (nella foto: un momento dell'ultima manifestazione nazionale dei contadini a Roma). 
Su questo tema, per iniziativa comunista, avra luogo un dibattito martedi alia Commissione Agri
coltura della Camera. 

I I governo di centro-desfra sapeva quale era la situazione ma ha dato via libera agli speculafori 

AIMA, erede e socio della Federconsorzi 
« Tesaurizzatori» del prodotto — Una Croce Rossa dell'agricoltura che arriva sempre quando il malato e morto — Due 
esclusioni significative dalla gestione: Regioni e associazioni di coltivatori — Cambiare subito se non si vuole il peggio 

Non si pud dire davvero che 
la spanzione dal mercato e la 
vendita a prezzi di borsa nera 
del grano di nuova produzione 
siano l'esito di una spec:e di 
colpo di mano concepito e ese-
gu'to tanto rap dam^nte da 
non consentire al governo di 
pre\edere e di provvedere in 
tempo per evitare l'aumento 
dei prez/.i del pane e della 
pasta 

F:n dalla jeconda meta di 
giugno i bollettini dell'IRVAM 
(I'Istituto per le ncerche e le 
informazion' di mercato dei 
prodotti agricoli/ registrano 
1 andamento anormale del 
mercato granano parlando di 
prezzi particolarmente soste-
nut:. di «atmosfera di ten-
sione > a causa della resisten-
ra degli incettaten a vendere. 
di «iendenzn da parte del de 
tenlorl a tesaurizzare il pro 
dollo in vista anche di una si 
tuazinne mnnclaria incerla », 
cd infine di una s tu«;z one 
« che non trora alcun riscon-
tro nelle campiync passate. 
salro a mm vnlere andare 
molto a ritroso nel tempo. 
sull'ordinc di decenni» col 
conseguente * au.spian che le 
autonta ilahane prendano le 
inizmlne aUe a snnire una si-
tuazinnr difficile » 

II governo era dunque p?r-
fettamente informato. ed e ri-
masto semphcemente a guar-
dare {'escalation della specu
lazione Anz. le ha dato una 
mano « tesaurizzando » anche 
esso il grano a sua disposizo-
ne. quello cio6 ritira'io dal 
mercato attraverso PAzienda 
I ta liana Mercati Agricoli 
(AIMA). 

L'AIMA e una azienda pub
blica isftuita nel ]%d come 
« organismo di intervento > sui 
Mercati, previsto dai regola-

menti comunitari. E' una sor-
ta di « Croce Rossa > che in-
terviene per ntirare protlotU 
agricoli (per esempio frutta. 
cereali. lattfero caseari) quan 
do il loro prezzo cade al di 
sotto di certi hmiti. per poi 
rivenderli all*asta 'a l mo 
mento opportuno Pcrchc nella 
situazione attuale non ha fun 
zionato? La risposta e sem 
pl.xe: perche e>sa c concepi 
ta male ed ut lizzata ancora 
peggio. 

E' concepita male nel sen=o 
che non e fatta per prevenire 
la speculazione facendo da vo 

. lano dei prezzi dei prodotU 
agricoli. ma semplceme'nte 
prv limitare sli effetti alia 
produzione delle operazoni 
speculat've. una volta venri 
catesi. Quando si tratta di 
soerulazioni a I r.b-*s>o. ten 
denti cioe a deprimere i prez 
zi ai produttori. l'AIMA non 
riesce a d'fendere questi uiti-
mi. perche arriva sempre 
quando il prodotto e in ma
no dei commercianti (i qua 
li neirimnorre i prezzi ton-
gono preventivamente conto 
del rimbo-so dell'AIMX): 
quando la speculazione e al 
riaizo. come nel caso del gra
no di que; t'anno. l'AIMA non 
ha prodotto sufficiente per 
stab lizzare o far retrocedere 
i prezzi ed anzi. come e acca 
duto per il grano ammassa 
to dell'ultima campagna. si 
affianca ai * rialzisti ». 

Questa orgamca incapacita 
dell'AIMA a difendere produt
tori e consumatori non e frut-
to di cattivo funzionamento 
ma di una scelta politica pre-
cisa: quella di non togliere 
spazio agli speculator] che o-
perano sul libero mercato ed in 
primo luogo alia Federconsor
zi. Nel periodo subito prece-

dente la istituzrone dell'AIMA 
e nei primissimi anni di v.ta 
di essa. la Federconsorzi sea 
tend una furibonda campagna 
contro lo strumento dell'inter-
vento pubblico (pretendendo. 
ad esemp'o. di gestlre i fondi 
per il pasamento dell'integra 
z.one sul grano duro e sul-
I'ol'o d'oliva) Ma l'inimiciz.a 
duro peco e si trasformo an
zi in affettuosa collaborazio- " 
ne. I Consorzi Agrari sono og-
gi gli assuntori dei principa-
li servizi di ammasso per cen
to dell'AIMA Si ha questa si
tuazione addirittura illegale: 
che nel campo deU'oIio d'olivs 
e dei cereah gli stessi Con 
sorzi Agran intervengeno sia 
come «operatori privat4 » che 
eestisc* no gli ammassi volon 
tari. sia come assuntori di un 
servizio pubblico qual c il riti-
ro e Pimmiss.one sui merca 
to dei prodotti prelcvati dal 
l'AIMA Ognuno puo imma™i-
nare quah manovre sono pos 

i s b'li. awre ed a vaniasaio di 
chi le due gestoni possano 
* incrociarsi ». 

Ecco dunque il vero nodo da 
scrogliere: la vecchia Feder
consorzi. quella a cui il fa 
scismo affido i'ammasso ob-
bligatorio del graito. la Fe
derconsorzi dei mille mihardi 
si e trasformata nella nuova 
Federcnrvsorz: a cui sono con-
cessi forse meno vistosi privi-
legi. ma non meno sostanzio 
se nossibilita di manovra con 
la copenura delle c esigenze 
pubbliche > e quindi del. 
l'AIMA. 

Sciogliere questo nodo - in 
modo qualificante. significa 
per il nuovo governo rivede-
re 1'intero meccanismo del
l'AIMA, cosa che non pud es-
sere fatla in modo indolore. 
poichi si tratta in primo luo

go di recidere i legami qua
si esclusivi che essa ha ccn la 
Federconsorzi. e di metterla 
in contatto con nuovi interlo-
cutori: da un lato. con i pro
duttori associati nelle loro coo
perative e nelle loro associa
zioni. da un aitro lato. diret
tamente con fe industrie di 
trasformazione (in primo luo
go a partecipazione statale) e 
con la rete distributiva orga-
n;zzata. le cooperative di con
sumo. i dettaglianti associati. 

Questo capovolgimento nella 
concezione stessa di cid che 
deve essere l'AIMA. delle sue 
funzioni. della sua collocazio-
ne. oltre che economlca. an
che politica e social-e vedendo-
la come struttura Dortante di 
un sistema di forze imnrendi-
toriali e sociali non speculati
ve implica anche una serie di 
misure conseguenti: occorre. 
ad esempio. die !e Regioni ab-
biano ampi poteri di controllo 
a livello regionale. ed anche 
alcuni poteri decisionali (per 
esempio. su chi deve assume-
re i servizi di confervazione 
dei prodotti): occorre moltre 

finirla col sistema delle aste. 
che in fin dei conti incoraggia-
no la speculazione. per sosti-
tuirlo. almeno in parte, con 
un sistema di assegnazioni a 
chi si impegna a mantenere 
certe condizioni di prezzo e 
di regolarita nella immissione 
sul mercato; occorre. infine. 
come raccomandava un ordine 
del giorno della Commissione 
agricoltura della Camera due 
anni or sono, dare all'AIMA 
autonomia finanziaria ed am-
ministrativa, organici e strut-
ture propri ed un Consiglio di 
amministrazione nel quale ab-
biamo voce in capitolo rappre-
sentanti delle cooperative a-
gricole e delle organizzazioni 
dei consumatori. 

La lezione dei fatti insc-gna 
che quello della riforma del
l'AIMA. nella sua natura e 
nella sua struttura. e un pro-
biema che ncn pud piu res ta
re aperto. ma va impostato 
subito, in questi famosi « cen 
to giorn: > 

Giuseppe Vitale 

Diminuiscono superficie 
e produzione granaria 

La produzione complessiva di grano e stimata quest'anno 
in 89 milioni di quintali a fronte dei 94 milioni del 1972. II 
grano duro adatto a fabbricare pasta, darebbe 27 30 mi
lioni di quintali. E' una produzione che obhliga al ricorso 
alle importazioni in una misura che potrebbe raggiungere 

' il 20 per cento. La causa della riduzione non e stagionale: 
la superficie investita a grano 6 diminuita di ben 266 mita 
ettari. Rispetto al I960 la superficie a grano e diminuita di 

•un milione e centomila ettari, ridurione fronteggiata finora 
con l'aumento, del rendimento per ettaro (da 21 a 28 quin
tali) 1 cui incrementi sono perd sempre minor!. 

Mangimi e prezzo del grano 

Quanto costa 
ai coltivatori 

la spirale 
dei rincari 

La situazione infernazionale cambiafa melte a nudo I'as-
servimenlo della politica agraria ad interessi parassitari 

I coltivatori non beneficia-
no dell'aumento del prezzo del 
grano: quello che introitano 
di piu da questa parte lo ri-
pagano sia come consumato
ri, sia per il parallelo aumen
to di prezzo dei cereali da 
foraggio e dei mangimi. Per 
ridurre il prezzo del prodotti 
acquistati dai coltivatori per 
gli allevamenti, o impedirne 
l'ulteriore rincaro, e necessa
rio al tempo stesso agire sul 
prezzo del grano. Per due 
ragioni: 1) se i prezzi di un 
cereale sono molto piu alti di 
quelli di un altro. si ha >a 
tendenza a ridurre le superfi-
ci della coltura a minor red
dito provocando altri squili-
bri e carestie; 2) 1'impiego 
dei cereali nell'alimentazione 
umana e animate in certi ca-
si e intercambiabile. 

Occorre dunque un'azione 
per la riduzione dei costi di 
produzione in tutti I settori 
dell'agricoltura tagliando le 
rendite (come le 2200 lire sul 

grano duro pagate a chi non 
coltiva) e aumentando la re
munerazione del lavoro con
tadino con pagamenti pubbli
ci diretti, non legati al prezzo. 

Nelle richieste presentate 
dall'Associazione Italiana Al-
levatori (AIA) per calmiera-
re il prezzo dei mangimi e'e 
quella di trasformare in man
gimi il grano degli ammassi. 
E' una richiesta sbagiiata non 
solo perche bisogna dare la 
precedenza agli uomini in un 
momento in cui il grano e cer-
tamente appena sufficiente in 
Italia e scarso nel mondo ma 
anche perche si basa sul 
« semplice » fatto che quando 
il granoturco viene venduto a 
9 mila lire il quintale ed il 
grano costa 8 mila, tanto va
le alimentare il bestiame col 
grano. E' sbagiiata perche 
sommando due scarsita non si 
ottiene l'abbondanza; rendendo 
intercambiabili due cereali al 
riaizo si ottiene solo un ulte-
riore aumento dei prezzi. 

Le conseguenze scaturite 
dalle importazioni esasperate 

In Italia se destinassimo al-
1'alimentazione del bestiame 
il grano che produciamo non 
ribolveremmo il problema dei 
mangimi per il bestiame da 
carne. Teniamo presente che 
produciamo appena la meta 
della carne che consumiamo. 
Per produrre meta del fabbi-
sogno di carne importiamo il 
60^0 del fabbisogno di mangi
mi: se volessimo produrre due 
terzi della carne consumata 
in Italia dovremmo elevare la 
disponibilita di mangimi per 
20 o 30 milioni di quintali. 
Questa si pud ottenere in due 
modi: come si e fatto sinora. 
incrementando le importazioni 
e sottoponendosi perd alia ma
novra dei prezzi fatta da-
gli esportatori internazionali 
(Stati Uniti e pochi altri); 
sviluppare la produzione in
terna di ogni tipo di cereali 
(compreso il grano). di semi 
oleaginosi. di foraggi, di pa-
scoli migliorati. 

II prezzo della carne ed 1 
redditi di chi lavora in agri
coltura dipendono dalla scelta 
politica die facciamo. 

II presidents dell'Unione 
produttori zootecnici (UIAP-
ZOO) Lino Visani in una re
latione al direttivo deU'Asso-
ciazione ha fatto un quadro 
impressionante delle conse
guenze scaturite dalla politi
ca di importazioni esasperate 
col chiaro proposito di impe-
dire una trasformazione di 
strutture. proprietarie e im-
prenditoriali. neH'agricoltura 
italiana. In sei mesi il grano 
tenero e passato da 6.500 li
re a 9.000 lire a quintale. il 
mais da 6.200 lire a oltre 9 
mila lire a quintale, l'orzo da 
6.100 a 8.000 lire, la farina di 
sola dopo il razionamento del
le esportazioni negli Stati Uni- ; 
ti e passata da 7.700 a 50 j 
mila lire a quintale. | 

Sulle limitazioni alle espor
tazioni da parte degli Stati 
Uniti non basta dire che e'e 
un ricatto commerciale ten-
dente ad ottenere concessioni 
dai governi europei. Questo 
ricatto e possibile grazie alia 
politica dei governi europei, 

^anzitutto. ma anche per i mu-
tamenti avvenuti nella dispo
nibilita internazionale di pro
dotti alimentari. 

Da oltre un anno anche il 
lavoratore degli Stati Uniti e 
sottoposto ad una riduzione di 
fatto del suo salario o reddi
to a causa di aumenti dei 
prezzi alimentari del 30-40 per 
cento. Nella Mecca del capi-
talismo, dove l'abbondanza 
alimentare non ha mai avuto 
eccezioni, la produzione di 
carne e insufficiente. E la 
carne si produce anche da 
quelle parti alimentando gli 
allevamenti con cereali, soia, 
farine dl pesce e simili. L'au
mento dei prezzi internaziona
li induce i produttori di que-
ste merci ad alzare i prezzi 
anche aH'interno provocando 
ulteriori rincari degli alimen
tari e difficolta degli alleva
menti. L'aumento dei prezzi 
internazionali non e un'inven-
zione degli Stati Uniti, i quali 
hanno pianificato una espan-
sione delle vendite agricole al-
l'estero, ma nasce dalle nuo-
ve direzioni e dimensioni che 
vanno prendendo le vendite 
usate owiamente nel quadro 
di politiche commerciali ge-
nerali. I paesi socialist! in-
tensificano le relazioni econo-
miche con gli Stati Uniti: nel-
rinterscambio, un posto lo 
prendono anche i prodotti 
agricoli. Alcuni paesi che sia-
mo abituati a conoscere come 
a paesi della fame» vendono 
petrolio: col ricavato acqui-
stano. fra l'altro, piu grano 
e carne. 

La richiesta del movimento 
contadino democratico 

- In un mondo dove due terzi 
della popolazione non e bene 
alimentata il problema essen-
ziale non e la riduzione del 
potenziale produttivo dell'a
gricoltura ma de: suoi costi. 
La riduzione del potenziale 
produttivo. in termini di su-
perfici coltivate e di lavora-
tori addetti qualificati. au 
menta soltanto i profitti e la 
fame: questo va bene per la 
impresa capitalistica. ma ab-
biamo imparato a nostre spe-
se che quello che va bene per 
5 capitalisti non va bene per 
tutti gli uomini. Sembra as-
surdo che un aumento di pro
fitti debba scguire all'aumento 
dei costi ma e la realta. una 
realta che passa per la crea-
zione volontaria della scarsita 
e l'aumento continuo. schiac-
ciante dei prezzi al consumo. 

I capitalisti inoltre possono 
anche vedere nelle difficolta 
di un paese la fortuna del 
proprio. Cosa importa ai diri-
penti di Washington I'aumen 
to del carovita in Europa? E 
cosa importa ai tecnocrati di 
Bruxelles l'analogo aumento 
negli Stati Uniti? Diversa e 
la poslzione del lavoratori. In 
questa visione dei probleml 11 
coltlvatore, produttore e con-
sumatore ad un tempo, non 
pud vedere alcuna via d'usci-
ta per le sue difficolta. Esat-

tamente come 1'operalo del

l'industria. La richiesta del 
movimento contadino demo
cratico e quindi quella di un 
mutamento di forme e desti-
nazione degli interventi. 

L*Unione dei produttori zoo
tecnici chiede un regime di 
prezzi effettivamente control
lati, daU'origine al consumo. 
per cereali e mangimi, raf-
forzato da acquisti e vendite 
regolati dalla mano pubblica 
attraverso PAzienda interven
ti sui mercati agricoli 
(AIMA). II contenimento im
mediate dei prezzi e il punto 
di passaggio alia «imposta-
zione di piani comprensoriali. 
ncll'ambito regionale, per lo 
increment© delle colttire con 
aiuti diretti ai contadini che 
si impegnano neH'allevamen 
to». La preferenza, espressa 
in adeguati finanziamenti. per 
le cooperative o associazioni 
fra effettivi coltivatori pud 
rafforzare la capacita imprrn 
ditoriale dei coltivatori davan-
ti ad un potere pubblico che 
voglia riutilizzare in modo 
nuovo e qualificato i sei mi
lioni di ettari di territorio 
agricolo abbandonato negli 
anni passati per servire gli 
interessi che oggi sono anco
ra una volta al centra della 
speculazione. 

Renzo Stefanelli 

Lettere 
all9 Uniiec 

Verranno eliminati 
gli abusi 
di Scalfaro? 
Oentile direttore, »'• 

vorrei fare atcune considero' 
zloni sulle mie vlcende perso-
nali di lavoratore della scuo-
la, con preghtera di pubbli* 
cazione, perche ml sembra che 
se ne possano trarre conclu
sion illuminantt sia sul fun-
zionamento dell'amministra-
zione che sulla politica scola' 
ttica del governo. 

11 7 ottobre 1972 fui trasfe-
rito «per ragioni d'ufficlo» 
dall'istituto tecnico Toscanel-
li di Lido centra a Roma 
all'istituto tecnico Baronio di 
Sora, a 130 km. di distanza. 
Dalla provincia di Roma a 
quella di Frosinone. 

II Consiglio superiore della 
P.I. ha funzionato come un 
thbunale che condanna prima 
di sentire la difesa. Prima si 
manda al confino e poi si chie
de: hat qualcosa da dire? Non 
solo, ma sono state chiara-
mente privilegiate le testimo
nialize dell'autoriia, cioe di 
una preside rispetto alle mie. 
Eccone le prove. Nell'anno '69-
'70 la preside non mi ha da
to la qualifica. II mio ricor
so perche venisse richiamata 
ai doveri d'ufflcio e scompar-
so nei labirinti del Ministe-
ro e non se ne e saputo piii 
nulla. Uguale sorte ha avu
to il mio ricorso, avverso al
ia qualifica dell'anno '70-71, 
nel quale avanzavo precise ac
cuse alia preside: mancata ap-
plicazione delle circolari mi-
nlsteriali (non fu celebrato 
Vanniversario della Liberazio-
ne del 25 aprile come prescrit-
to dall'allora Ministro Misa'*.) 
e abuso di potere (Minaccia 
fatta in pubblico ad una col-
lega «Mi ricorderb di lei al
ia fine dell'anno » cioe al mo
mento di attribuire la qualifi
ca). 

Trasferito, come dissi, a So
ra, vi ho insegnato per tutto 
Vanno scolastico 1972-73. Ho 
chiesto quindi il trasferimen-
to a Roma. Dopo piu di 20 
anni di insegnamento, di cui 
17 di ruolo, avevo punti e ti-
toli per ottenere qualsiasi tra-
sferimento, pur con la detra-
zione per la punizione inflit-
tami. Scontata la peha non 
dovevo essere liberato? Tanto 
piu che il preside attuale a-
vrebbe dato parere favorevo-
le. Infatti, ottenni il trasferi-
mento all'Armellini di Roma. 
Ma, subito dopo, seppi che il 
trasferimento era stato revo-
cato e che ero stato riconfer-
mato a Sora' Per quale inter
vento il Consiglio superiore 
P.I. si e rimangiata Vorigina-
ria decisione? 

Propongo il quesito all'on. 
Scalfaro e al suo successore. 
Non senza aggiungere che si 
tratta anche qui di chiara vio-
lazione della legge. Nemmeno 
quella esistente basta piii per 
il livore repressivo di alcuni 
dirigenti. Infatti il provvedi-
mento dura un anno, non e 
una condanna a due o tre an
ni di confino. Scontato il tra
sferimento per un anno, deb-
bo rientrare nell'elenco rego
lare di chi chiede altra sede 
e in questo elenco Vunico cri-
terto deve essere quello del 
punteggio. 

I ministri cambiano, ma 
presidi e consiglieri di Stato 
restano. Percib la linea di cen-
tro-destra dovra essere spez-
zata anche a livello ammini-
strativo. E' una delle garan-
zie per gestire in modo giu-
sto la rertenza degli insegnan-
ti dopo lo stato giuridico e 
per allargare it movimento de
mocratico di rinnoramento 
della cuttura e della scuota. 

LUCIANO BRANCATELLI 
(Roma) 

Si sono 
dimenticati 
di preparare 
il denaro 
Cara Unita 

« Non possiamo pagare: non 
abbiamo soldi!». Questa e la 
risposta che il sottoscritto ha 
avuto all'Ufflcio poste di Imo-
la, sabato 14 luglio alle ore 
11 JO, quando si e presentato 
per riscuotere la piii o me
no misera pensione, comun
que piii che mai necessaria 
per fare fronte alle esigenze 
crescenti della vita. (Anche i 
pensionati mangiano tutti i 
giorni!). 

Con me, altri pensionati e-
rano rientrati dai luoghi del
le ferie (molto brevi e par-
che) per ritirare le loro pen-
sioni. II danno e le beffe, in
fatti le spese di viaggio non 
sono certo rimborsate dal re-
sponsabile di tale imprevi-
denza. . 
Grazie della pubblicazione. 

E. Z. 
(Imola) 

Le condizioni 
dei lavoratori 
negli alberghi della 
Costa Smeralda 
Cara Unita • 

sono un compagno di Co-
langianus in provincia di Sas-
sari. Voglio denunciare le 
condizioni di vita del perso
nate di un hotel sulla Costa 
Smeralda. 

1) Ai lavoratori non e per-
messo il bagno con i cltenti 
dellatbergo e la loro spiag-
gia e circondata da un reti-
colato. 

2) I motoscafi, per paura 
che i clienti subiscano dan-
ni, vengono attraccati alia 
spiaggia del personate cost 
costoro, quando fanno il ba
gno, rischtano sempre di fie-
care la testa in un elica. 

3) I camerieri vengono h-
cenziati se per caso attraver-
sano senza giacca i localt ri-
se/Tati a «lor sigiori». 

4) Viene operata una odio-
sa discrimlnazione nei con
front! dei lavoratori, a secon-
da del compito che svolgo-
no. Chi fa lavori non molto 
pesanti, riesce anche ad ave-
re una stanzetta tulta per se, 

gli altri invece devono dor-
mire anche in sei per stanza. 

5) Lo stipendio medio e dl 
100.000, e i clienti patfano un 
conto di 55.000 lire at giorno 
senza extra. Quando I'hotel e 
al completo ne ospita anche 
300. • 

Cara Unita, tl saluto e ti 
tnvio augurl di buon lavoro. 

STEFANO CUGINI 
(Calangianus) 

25.000 lire per. f 

avere il diritto 
di attendere 
una casa 
Ep.regio direttore, \ • • 

Mi sembra giusto denuncia
re all'attenzione dell'opinione 
pubblica e delle autorlta com-
petenti, I'attivita, a dir poco, 
abusiva di certi sedicentl «stu-
di immobiliariu. Ci sono ca-
duta recentemente io nel lo
ro tranello e vorrei che non 
ci cadesse piii nessun altro. 

Alcuni di questi « studi» af-
fermano, attraverso inserzionl 
pubblicitarie su parecchi quo-
tidiani, di avere disponibili 
numerosi appartamenti d'affit-
tare, convenienti e soprattutto 
in tutte le zone della citta. 

Bene, ho telefonato ed ho 
ricevuto conferma a voce del
la disponibilita di appartamen
ti come e dove io desidera-
vo. Solo dopo il versamento 
in contanti di L. 25.000. a ti-
tolo « spese borsuali d'incari-
co u (?) ho acquisito tl dirit
to di far parte della lunga li-
sta di richiedenti in attesa, 
ai quali lo n studio» si im
pegna di fornire tutti gli indi-
rizzi di cui dispone (se poi al 
momento non ne ha, tanto 
peggio per i clienti.'). Biso
gna attendere fintanto che si 
liberino degli appartamenti, se 
si libereranno. 

Possibile che questi bellim-
busti possano impunemente 
speculare sulle necessita dei 
poveri diavoli in cerca di 
casa? 

Distinti saluti. 
NICOLETTA SOGARO 

(Milano) 

Non sail no 
ancora co:ne 
applicare FIVA \ ' 
Egregio direttore, ". ' *,• , 

risiedo a Barletta e abilo 
in appartamento dell'Istituto 
case popolari da 26 anni. Ho 
versato sin dal 18 dicembre 
1959 lire 5.000 per Vimpegna-
tivo all'acquisto di esso. 

Finalmente VS settembre '71, 
I'Istituto case popolari mi fa 
sapere il prezzo reale da pa
gare per il riscatto. Recatomi 
alia sede di Bari dell'Istituto 
case popolari, nei primi dei 
mesi di gennaio, febbraio, 
marzo, aprile, maggio e giu
gno scorsi (e gia! quale pen-
sionato INPS dal gennaio '67, 
ho denaro da sciupare per an
dare e tornare da Bari; mi 

. si ripete a ritornelto «Non 
possiamo riscattare, perche 
non ancora sappiamo come 
dobbiamo comportarci per 
1'IVA ». 

Non le sembra vergognoso 
che da sei mesi dall'entrata 
in vigore dell'IVA, chi in do-
vere, non ancora ha fatto sa
pere come deve comportarsi 
I'Istituto case popolari, per la 
vendita degli appartamenti? 

(Barletta) 
A. C. 

Che cosa chiedono 
gli invalidi civili 
Stgnor direttore, 

sui giornali abbiamo letto 
che Von. Rumor nel prepa
rare il suo programma di go
verno sara costrelto a dire 
molti «no» e pochi «si». Ci 
vogliamo augurare che non si 
dica «non a una categoria 
come quella degli invalidi ci
vili che da tempo atiende la 
soluzione di problemi scot-
tanti. 

Le rivendicazioni piu urgen
ti di questi cittadini sono: 1) 
Vassistenza farmaceulico-ospe-
daliera deve essere concessa a 
tutti gli invalidi che attual-
mente percepiscono la misera 
pensione di inabilila di IS mi
la lire; 2) la pensione di ina
bility per gli invalidi incol-
locabtli al lavoro (grado di 
invalidita 100 per cento) de
ve venire portata al livello 
di un minimo vitale da iden-
tificarsi in un terzo del sa
lario medio di un operaio del
l'industria, applicando la sea-
la mobile come avviene per le 
pensionl della previdenza so-
ciale; 3) assicurare i neces-
sari stanziamenti per Vassi
stenza sanitaria agli invalidi 
convenzionati con it ministe-
ro della Sanita, che sono e-
sauriti al 31 maggio scorso; 
se questi stanziamenti previ-
sti dalla legge 118 (art. 3) non 
saranno riprislinati — conti-
nuando sulla nefasta linea del 
governo Andreotti-Malagodi — 
decine di migliaia di giovani 
subnormal!, spastici, poliomie-
litici ecc. si vedranno negare 
ogni forma di assistenza spe-
cifica compreso le protesi, gli 
accertamenti diagnostic^ « 
specialistici. 

Cordiali salutL 
ANNA GIOVANNINI 

mamma di una bambina 
handicappata (Firenze) 

Posta dai Paesi 
socialist! 

D. F. MONTERO, Ave 43 
n1 8213, Marianao 14 * Haba-
na - Cuba (e un inralido di 
58 anni appassionato di ae-
romodellismo, e corrisponde-
rebbe con persone che han
no il rnedesimo hobby). 

Pol KUROCSAT. Bocskai 27 
. 67fi0 Kistelrk . Ungheria 
(comsponderebbe in inglese). 

Anghelus BRAN, str. Secui-
lor 15 bl. 20 sc. I et. IV ap. 
17, op. postal Nitu Vasile -
sect. V Bucuresti - Romania 
(ha 20 anni). 

Anna STEPNIAK. ul. Bar-
ska 11/13 M 37 - 02315 Wars-
zawa • Polonia (ha 21 anni). 
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