
•wm:>\m% •s'/.'rfM1 •oerw1-; 

NOTIZIARIO ECONOMICO SINDACALE 
.? i .'"'^ -IV 

Sibtto 4 notembre 1961 • Ptg. 8 

Nostra inchiesta sul «polo di sviluppo industriale" a sud di Roma 
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Nella zona tra Pomesia, Anzio, Nettuno, Aprilia e Latina, i contributi statali e il basso costo della manodopera hanno 
attratto il capitale finanziario - Buitoni, Lanerossi, Simmenthal, Palmolive, Pozzi e numerosi altri grappi hannoimpian-
tato o stanno impiantando aziende di medie dimensioni - Si pud parlare di un "quartiere industriale,, della Capitate? 

Sccndcndo da H oin a 
verso sud, lasciandosi a i -
lo spallc il quart iere dcl-
l'EUR, quando .si arrivu al 
28" chilometro della via 
Pontina il paesaggio cam-
bia brusenmente. Ai due 
lati della strada, !a cain-
pagna roniana appare spez-
zata dai profili di fabbri-
che nuovissime e dagli 
scheletri di altri etabili-
menti in costruzione. Da 
quel 28' chilometro in giii. 
nella zona di Pomezia, en-
tra in ftmzione la Cassa 
del Mezzogiorno: e da li si 
estende uuo di quei * poll 
di sviluppo industriale > di 
cui tanto si di.scute oggi. 
Cerchiamo di definire la 
estensione del « P°l° » d: 
cui parliamo. Esso va dal 
triangolo Pomezia-Anzio-
Nettuno, che rientra nella 
provincia di Roma, fino ad 
Aprilia, in provincia di La-
tina, e a Latina stessa. At-
torno a questi centri si 
costata una efferveecenza 
di insediamenti industriali. 
Qualcuno ha gin voluto 
par lare di un < quart iere 
indust r ia le* di Roma: il 
discorso potrebbe esse re 
valido se la zona che qui 
ci interessa fungesse da 
centro d'attrazione e di 
sfogo della manodopera 
roniana, e se vi fosse un 
collegamcnto organico con 
Teconomia della Capitale. 
Come vedremo — nono-
stante qualche possibility 
di interessanti sviluppi — 
un'impostazionc del gene-
re appare per lo meno pre
matura. II fenomeuo, per 
ora, va valutato in se s tes-
so, e per i suoi riflessi .sul-
l*economia dcir immediato 
retroterra c sul mercato 
del Javoro. 

Beneficenza 
ai monopoli 

La situazionc c questa. 
A Pomezia sono in fun-
zionc una ventina di pic-
cole e medie aziende, e MJ 
ne s tanno costruendo. o 
sono in progetto, al tret-
tante . Tra qucstc. sei sono 
fabbriche farmaceutichc 
(cinque dellc quali stra-
n ie re ) , due meccanichc, 
una al imentare, una tes-
sile. Da Roma a Pomezia 
si sono trasferite la Gio-
vannetti Macchinc e la 
Olea Romana. Verso il l i -
torale di Anzio e Nettuno. e 
sorto e funziona lo stabil i-
mento piu grosso di tut to 
il € polo», la Palmolive, 
con ol tre un migliaio di 
dipendenti . Anche ad Apr i 
lia troviamo una ventina 
di piccole e medie aziende, 
a t torno ad un grosso s ta-
bilimento. la Simmenfhnl, 
con settecento lavoratori c 
lavoratrici. Ad Aprilia so
no in costruzione due sta-
bilimenti chimico-farma-
ceutici di notevoli d imen
sioni, la Abott e la Recor-
dati, un impianto della 
Buitoni, uno della Fgnsee, 
uno della Pontiac Refrige
rating, un' industria chimi-
co-pc-trolifera, la I.K., la 
Olearia Tirrena. In com-

9, questi insediamenti 

dovrebbero occupare 700 o 
U00 persone, per lo piu 
doiine. A Latina troviamo 
ma una qiiarantina di 
:>/.iende di vana diinensio-
ne, tra cui uno stabilinien-
to della ItulzHcchori. uno 
della Ceruinivii Pozzi con 
300 dipendenti. uno del 
gruppo farmaceutico ame-
ricano Pfeizer (un edificio 
tli linee modernissime) che 
I'ccupa 200 ragaz/.e. Tra le 
a/iende in costiu/.ione vi 
e la Rossi Slid, del gruppo 
Lanerossi (di proprieta <lel 
noto Michelangelo Vngil-
lito). 

11 proeesso di iduslria-
liz/azione ha attraveisato 
qui due distinte fasi. Una 
prima fase e (uiella c«»in-
cidente con l'ini/io dell 'at-
t ivi 'a della Cassa tlel Mez-
/ogiorno. pi incipalmrntc 
puntata sulla crea/ione di 
iufrastiutturc e. poi. MI in-
centivi prevaleutemente di 
natura fiscale. In quest.i 
fase i tentativi di insedia
menti industriali sono per 
lo iJiu <lovuti a impreudi-
tori locali o a minori ini-
prenditori roinaui. e daiino 
origine a una serie <li of-
ficine e fabbriche di di
mensioni piccole o nicdio-
piccole. La fase si conclude 
con nu quasi tot ale in.siu-
cesso, che e il riflessn del 
piu ampio insuccesso — 
animesso dallo stesso go-
verno — degli sfor/i di 
industrializzazione meri-
dionale in qucgli anni. Su 
circa 130 piccole imprese 
che fanno la loro compar-
sa nella zona tra il 1951 e 
ii 1958. una quarantina al-
nieno falliscono. Altre — 
c qui sianio gia nella se-
conda fase -— vengono as-
sorbitc d.i giuppi piu 
gross i 

La secoiula fase. che e 
quelln tie; crediti c tlei 
contributi diretti da par 
te tlcllo Stato a condizioni 
di favore. vede infatti il 
sopraggiungerc di aziende 
di maggiori dimensioni e 
••oprattulto di p i " grossi 
* nomi •*. Cio corrisiiontle 
allr. teori/7a7ione. fatta dal 
govcrno e partieolarmente 
da: ministri Colombo e 
Pastore. della necessita di 
offrire ai monopoli italin-
ni e s t ranien concrcti 
< aiuti >. ai fine di convm-
cerli tinalmente a colore 
ne! Sud. I fondi della 
legge che il Parlamento 
aveva destinato ai crediti 
alio piccole e medie azien
de vengono m larga misu-
ra indiiiz7ati. come il no
stra giornale e i deputati 
comunisti hanno ampia-
mente documentato, ai fi-
nan7iamento dei gnippi 
monopolistici. La giustifi-
cazjone addotta e che le 
fabbriche impianlate sono 
di dimensioni medie. per 
cui non si fa caso alle ve
to dimensioni. nazionali o 
internazionali. dei gruppi: 
j quali ncorrono a volte 
pnche a nomi fittizi di co-
pertura. Con la sola ecce-
7ione della Sicilia — do
ve. sfruttando lc risorse 
locali, sono sorti impianti 
monopolistic! di notevole 

])oitata — qitesto stato di 
cose si ritrova anche nol
le altre regioni meridio-
nali. I grossi gruppi ven
gono attratt i dalle eccc-
/ionali facilitazioni crcd :-
ti/ie e fiscali. <lal prcv/o 
spesso irrisorio o addiri t-
tura nullo dei terreni, dai 
comodi collegamenti con 
Roma, dal basso costo del
la manodopera. 

K* diinque in coudi/ione 
di assoluta garanzia che 
essi si insediano. in \m 
quadro che non e alTatto 
esagerato definire «colo-
uiale>. Si puo discutere 
suU'opportunita economi-
c.i e sui risultati di una 
simile politica. Ma e certo 
the occorre lit |uidare quel 
tono tli < grati tudine ». tli 
•; benencenza > col quale 
gli esponenti della Demo-
crazia cristiana e del mo-
nopolio parlano dell 'av-
vento del grande capitale 
finaii7iario nel Mez/ogior-

ta di e>tensiune neH'ulti-
iiid decennio; le attivita 
ter/iarie. i servizi, le a t -
t r tv /a lure distributive si 
mcrementano (nel capo-
hiogo sta per entrare in 
fpn/ioiH' un grande ma-
ga/ziuo della Stantla); an
che I'cspansione turisticn 
del litorale tra Torvajani-
ca. Anzio e Nettuno, della 
zona costiera di Sabaudia. 
tli San Felice al Circeo fa 
sentire qui i suoi contrac-
Ctl lpl . 

Alcune osserva/ioni pe-
io s'impongono subito cir
ca il tipo tlello sviluppo e 
degli investimenti. circa 
le scelte economiche, cioe, 
che vanno affermandt"-i. 
Non si sfugge nH'imprcs-
MOIIC di una prevalente 
tfiMinli/ti di tpieste scelte. 
Ceiue si e accennato. e nel 
set tore chiniico-farniaceu-
tico che s'addensano so-
prattuttt) gli investimenti. 
t-iii fanno seguito i settoii 

lestd del mercato locale. 
sen/a un aggaucio orga
nico a uno sviluppo coor-
tlinato della zona. 

I riflesst sociali, riguar-
danti il mercato del Iav<>-
i j , l'oceupazione e la di-
.soccupazionc. il tenore tli 
vita della popolazione. il 
rapporto col retroterra ar-
retrato. sono anch'essi in
teressanti e contraddittori. 

Le donne entrano 
nella produzione 

Si puo dire che la tli-
sotciipazione tradizionale, 
t(iiella costituita dalla nias-
sa dei braccianti, dei ma-
novali. dei contadini po-
\ e n alia ricerca d'un la-
\o io ocensionale, sia qua
si completamente scom-
par.'-a. Tuttavia ogni nuo-
v.i richiesta di manodope
ra viene regolanncnte sod-
thsfatta nel giro tli pocbi 

Cio detto, tuttavia, se si 
va a guardare alle cifie 
globali della occupa/ione 
industriale. non si puo non 
restare interdetti dalla re-
lativa modestia delle cifre 
stisse. Nell'inlera provin
cia tli Latina (compren-
dendo quindi. per poter 
utilizzare le cifre ullicia-
li. anche le /one di Ci-
j-terna, Fondi. Formia. 
CJaeta ecc.) la manodope
ra che lavora neH'indu-
stiia raggiunge le 11.410 
unita; con le nuuve fab
briche in costruzione si ar
m-era attorno alle 12 nn-
la unita. Di queste. 4 mi-
1 I lavorano neU'edili/ia. 
Dunquc neirindustria vera 
e propria — e moltc a/.ien-
dt», in realta. sono soltnuto 
botteghe artigiane o poco 
i)iii — non si superano gli 
8 mila lavoratori e lavo-
latrici occupati. su una po-
polazione globale di 325 
mila abitanti. Questo da 

famiglie, aWratti dal * po
lo >. Ad Aprilia numerosi 
sono gli immigrati dalle 
legioni del Mezzogionlo, 
dalla Sicilia. dalla Cala
bria. dagli Abruzzi. e an-
ch" tlalle Marche. C'e ma
nodopera qualilicata e spe-
(iali/zata che viene a la-
vorare ad Aprilia da Ro
ma. e ci sono edili che 
vanno a lavorare da Apri
lia a Pomezia o a Roma 
Nel complcsso. la popola-
/ione residente nella zona 
ehe stiamo considerantlo 
autnenta (nel triangolo A-
pr*lia-Poniezia-Nettuno e 
cresciuta da 37 a 56 mila 
unita. con un incremento 
Ji tpiasi 20 mila abi tant i ) : 
ma se >i guardn all 'intera 
provincia tli Latina si sct»-
piv che I'aumento della 
jiopolazione o dovuto solo 
airincremento naturale. in 
t|iianto il numero degli 
emigrati e superiore a 
qucllo degli immigrati II 

I nnoii slahilimrnti drll» RICAM a Pnmrii* «• dflla ACROW. Nel litolo sli impianli della Olraria Tirrcn* «d Aprilia r della STIFF.R 

•it*. In realta. la bcneli-
ceii7a viene fatta propiio 
al grande capitale. 

Tra il 1959 c oggi — il 
processo v ancora in cor-
>o — nella zona Pome7ia-
Aprilia-Latin.i fanno dun-
qiie la loro apparizione la 
Loocro5si. la Buitoni. la 
Ccramica Pozzi. la Funscc. 
l.i SAVA. la Rccordnfi e, 
ira le straniere. la Pfeizer. 
l.i / l bo» . la Pontiac. la 
Frerplast, la Burroiiphs, la 
Max Farma. la Acroft, la 
Pitman Moore, la Scheret 

Circondati ormai da una 
piccola costellazione di 
aziende con qualche deci 
na e in qualche caso con 
qualche centinaio di d i 
pendenti ciascuna. i centri 
della p lanum pontina van-
no mutando aspetto. II fa-
scisnio li aveva creati co
me borghi agricoli d ' immi-
grazione al centro delle 
7on*» bonilicate. e tali e ra-
no restati nel dopogucrra. 
Oggi Pomezia, Aprilia. La
tina cominciano ad acqui-
i-tare qualche trat to di m o -
dcrnc cittadine industria-
!i. Ix> sviluppo edilizio o 
notevole, tanto che Lat i
na c prcssoche raddoppia-

Jeiral imcnta/ ione. della 
indii>tri,i tensile, dell 'ab-
bighamento. dei detergen-
:i. Ove si cccettuino alcu
ne aziende d: materiali da 
tostruzione. di manufatti 
in cemento. tli a l ln pro-
ilolti in qualche modo col-
legati con l'incremento etli-
!"./io. non si nota aleun Ic-
ganic con l'ambiente cir-
tostante. Del tutto margi-
nah le iniziative nel fon-
o.tmentale settore mecca-
mot». Xessuna fabbrica 
realmente grossa. ad ec-
ic / ionc della Polmolnv e. 
in parte, della Simmcn-
thtil. Inoltre molte delle 
;j/ 'ende gia inscdiate o in 
via d"insediamento lavo-
Kino o lavoreranno essen-
rialmente per Fesportazio-
ii?. K per parte sua la 
Sinmenthn? non attinge la 
materia prima dalle cam-
p.igne circostanti. ma im-
porta daH'Argentina la 
carne da inscatolare. In 
so.-.tan7a, da nn punto di 
vista economico. ci sem-
bra innegabile che gli sta-
bilimenti. planati nella 
pianura pontina per le fa-
vorcvoli circostanze suac-
cenuate, operino sopra la 

gUMiii: scgn<» evidente che 
M e ancora ben lontani 
tlall.t piena occupazione. 
ehe c'e niolta gente sotto-
t>ecupata m attivita margi
nal: che cert a lavoro sta
bile. e che si fa largamen-
te .-entire la pressione del
la manodopera provenien-
L* dalle campagne e dai 
paesi deH'interno. I-a ca-
ien7a di manodopera qua
lilicata pesa. al tempo stes-
si». in manieia acuta. 

I'n fat to decisamente 
iiuovo e ;1 f(>rte aumento 
deiroccup.i/ione femmini-
le. l'afllusso addiri t tura tu-
iiiultuo>o delle donne. c 
specialmente delle ragazze. 
nella produzione. Molte 
uollc a/iende chimico-far-
maceutichc. tessili. ecc. 
hanno un personale quasi 
esclusivamentc femminile. 
Ad Aprilia, negli stabili-
nicnti di maggiori dimen-
Moni. lavorano 895 donne e 
658 uomini. E' un fenome
uo di notevole portata, che 
cambia molti rapporti, che 
modifica profondamente il 
ci\>tumc stesso. che crea 
anche — ovviamente — 
ni'ovi e diversi bisogni so
ciali. 

gia .1 seuso dei limitl d'un 
* polo di sviluppo» cosi 
intcso. Un'analisi attenta 
dei movimenti in atto con-
lerma infatti che la disoc-
cupazione e stata in larga 
parte assorbita: a) dalla 
ed'ili/ia locale: b) dall 'cdi-
I :/in romana (ogni gior-
no da 4 a 5 mila personc 
v inno lino a Roma a la
vorare nei cantieri); c> 
dairemigrazione. Ascendo-
ne ad ahneno 10 mila i la
voratori della provincia 
ptntina che sono andati a 
ccrrare t>ccupa7iono all 'e-
stero. oltre a quelli tra-
^feritisi in altre region: 
ltuliane. 

Movimenti 
migratori 

II rimescolamento della 
popolazione assume aspet-
ti estremamente complcs-
s:. Dai paesi deH'intemo. 
da Sczze, da Cori. da Pri-
\ e rno . dalla provincia di 
Frosinone c dalle zone di 
Fondi. di Itri . di Terra-
clna. im numero crescen
ts di lavoratori affluisco-
no v«rso Latina con le loro 

' polo ». thiiiqiie. non .-er-
\ e a stabili/zare la popo-
Ia7-one nell'nmbito del 'a 
provincia. 

Tali sen limiti economi-
ci e sociali del fenomeno 
vanno segnalati. in quan-
to rendono ragione di co
me. nonostante l*erTetti\a 
opans ione industriale di 
t ieterminite zone mcridio-
a.,li. lo sviluppo relativo 
*kl Sud resti inferiore a 
qucllo del Nortl. e conti-
nui a svolgersi in presen-
/a d'una forte < fuga » di 
manodopera. II che dipen-
ile. a nostro avviso. pro-
onti dal tipo dell'espan-
v.one. casuale. disorganico 
e nun inserito nel contesto 
.lell'ambientc 

Li contraddittoria si-
t'lnzione delle campagne 
attorno al < polo > pontino 
conferma questo giudizio. 
Into.Tio ad Aprilia e in at
to una parziale trasforma-
/ione in sen so capitahst i-
co di alcune aziende agri-
cole. con l'introtluzione 
della meccanizzazione e lo 
avvio a colture speciali/-
/atc. In cresccnti diffirol-
ta, per con verso, si \ c n -
gono a trovare le famiglie 

coloniche dell 'Opera na-
zionale combattenti, a cau-
s'i della generate asfissia 
delle piccole aziende agri-
cole e della mancanza di 
una politica di sostegno li-
nanziario e tecnico al con-
tudino e di incoraggiamen-
to alia cooperazione. Dal
le case coloniche dell'ONC 
provengono molti dei mio-
vi operai di fabbrica. 

E vediamo, infine. l'al-
tro lato decisivo del pro-
blnma: le condizioni fatte 
agli operai immessi nella 
produzione. Abbiamo gia 
dcttc che i bassi salari so
no uno dei principal! nio-
tiv: d'attrazione del capi
tale nella zona. Anche que
st.' da una qualificazione 
gravemente limitativa al 
\a lore del < polo di svi
luppo >. I salari sono estre
mamente bassi. La provin
cia pontina, in seguito al 
iccente accortlo zonale. e 
passata dalla IX alia V 
zona. Ciononostante. nel 
1963. quando l'accordo 
ste.^o avra trovato com-
pleta applicazione. lo scar-
to dej salari-base rispetto 
a Roma sara ancora del 
15.50 per cento in meno. 
Oggi un manovale specia-
bivato della Simmenthal 
non va oltre le 35-40 mila 
lire al mese, mentre le 
donne. che rapprcsentano 
i tre quarti della manodo
pera in questa fabbrica. 
vanno dalle 21 mila a un 
massimo di 27-28 mila l i 
re per le specializzate- Le 
paghe oscillano dappertut-
to attorno a queste cifr? 
Alia Pfeizer. dove vige un 
certo sistema di paterna-
lismo e di human relations, 
le ragazze guadagnano dal
le 1.000 alle 1500 lire al 
giorno. Ma vc ne sono mol
te che vengono ogni gior-
r.o i\d Roma col pulJmau 
e nent rano a sera nella 
Capitale con lo stesso mez
zo Data la vastita della 
zona di « raccolta > della 
m;«uodoper*i. si puo ben 
tomprendere come il pro-
b'.ema degli spostamenti. 
delle ore destinate al vias-
g..». della pesante7za della 
g.otnata rappresenti un 
.-erio gravamc per buona 
parte delln classe operaia. 
ma>clule e femminile. A 
110 -i aggiungano I ritmi 
•ntensi di lavoro. il basso 
livello delle qualifiche 
>pecie nel caso delle don

ne e dei giovani. l 'appli-
cazione truilaldina della 
legge sui r apprendistato. 
la piaga degli straoitlinari. 

Condizioni dure di la-
voio, dunque. Natural-
mente. nella fase attuale. 
1'ir.gressu di due o piii 
ieuditi industriali in mol-
t„> famiglie crea nuove ea-
pacita di acquisto.e di con-
sumo. Ma lo sfruttamento 
i ts ta . ed e avvcrtito con 
.scmprc rnaggioie chiarc/-
/a. Partieolarmente ad A-
prilia. si nota una rapid.i 
ed estesa acquisizione tli 
coscienza tla parte delle 
nuove leve operaie maschi-
li e femminili, tli cui il re-
cente. compatto sciopero 
alia Simmenthal e stato 
imn dimostrazione palese. 
A'.trove — come a Lati
na — questa presa di co
scienza e per ora piii ten
ia c incerta. Sen/a dubbio 
vi e qui un ricco e inte-
ressante campo d'azione 
per i sindacati. per le or-
ganizzazioni democratiche 
tli massa. per il nostro 
Partito. Sj tratta di affer-
:art i termini nuovi dei 
problemi. di es.-ere al pas
su con le trasformazioni in 
corso. 

Un piano per 
Roma e il Lazio 

Per p a r t e nostra, abbia
mo cercato di analizzare 
qui il senso e i limiti della 
formazione di un « polo di 
sviluppo » immediatamen-
*o a sud della Capitale. Ci 
sembra di aver dimostrato 
che la sostanziale estra-
neita dall 'ambiente econo
mico circostante. 1'assenza 
di una linea direttrice or-
ganica. rinsufficienza del-
roccupazione globale. lo 
^fruttamento della mano
dopera suino dati da non 
t iascurare nella vahitazio-
ne del fenomeno: dati r i -
foribili. peraltro. anche ai 
* poli » che vanno nascen-
d'* in al tre zone meridio-
nali. II discorso sull'esi-
gtn7a di una efTettiva pin-
niticazione nel Lazio. che 
.n^Oiisca Roma m un qua
il ro tli M'duppo coordinato 
e che ere: condizioni socia-
1. realmente migliori. re-
sta pai che mn: apcrto. e 
ar7i va acqtiistando sem-
pi^ maggiore concretezz« 

I.VC.% P W O U M 

Movimento della popolazione 
in provincia di Latina 

Anno 

1956 
1937 
1958 
1939 
19(10 
1961* 

Incrcmcnlo 
n*tur*le 

(eecrdenjtc 
dei luiti sni 

morl l ) 

- 43*9 
- 4S17 
- 4361 
- 4K86 
- 46?3 
-f- 2016 

primi cinqm 

•Sa ldo del 
m « \ l m e n t o 
emiicrat. r 
ImmlKrat. 

- 358 
— ion 
— 1043 
— S878 
— 1029 
— 1078 

e mesi 

Incremento 
Clob«Ie 

- 4907 
- 3303 

~ 3318 
- 1808 
- 3391 
- 938 

Popnlazinne 
residente 

319.9*6 
315.469 
318.787 
350.393 
321.265 
323.227 
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