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IL REGNO DEL SOTTOSALARIO 
II regno del sottosalario 6 I'agrlcoltura Italian*,' 

con I auol cinque mlllonl di lavoratorl e la >ua 
rtmuntrailone media del lavoro pari al 45% dl 
quella ragglunta nell'lndustrla e nel commerclo. 
Non • >olo II sottosalario del bracclante tottoc-
cupato, tl badl bene, ma piu »pesio — e piu 
gravemente — quella dl mlllonl di contadlnl, ilano 
estl plccoll proprletarl, colonl o mezzadri. Appena 
II aalarlo ragglunge, in qualche caso, le tremlla 
lira al giorno, tl grlda alio tcandalo da parte 
degll agrarl e del loro portavoce politic!, abl-
tuatl a un sistema che gluitamente e stato defl-
nlto dl raplna. Con la nostra Inchiesla vogliamo 
meltere In evidenza, dl fronte all'oplnlone pub-
bllca • alle forze politiche, Io scandalo del sot
tosalario con tutte le sue Impllcazlonl Immediate 
• lontane, afflnchi tulto I'appogglo sia dato alle 
lottt che stanno svlluppandosl nelle campagne. 

Sabato 15 sono I mezzadri che, per prlml, 
aprono le lotte staglonall con una > glgrnata 
nazlonale di manifestazloni. Quella del mezzadri 
• una categorla tiplca perche, dopo una legge 
la quale doveva «superare > un slstema arre-
trato che a alia base delta. bassa remunera-
zlone del lavoro, cl si trova dl fronte alia neces
sity dl condurre una lotta a fondo per difendere 
elementarl eslgenze dl vita. E eld perch* quella 
legge non ha voluto dare un colpo alia propriety 
terrlera avvlando II processo di ritorma agrarla. 
L'aumento della remunerazione del lavoro. In-
fattl, • Insieme condlzione e rlsultato dl un'a-
zlont dlretla a trasferlre nelle manl del lavora
torl la terro • gli strumentl della produzione. 

Nel campl dl tabacco II mezzadro lavora per mille lire al giorno, la meta di quanto spettl a un malpagato 
bracclante. 

II mezzadro ha due padroni 
I'agrario e I'industriale 

La legge sui contratti agrari ha solo creato nuovi terreni di lotta —. Una remu
nerazione di mille lire al giorno nelle ricche coltivazioni di tabacco e barbabie-
tola — L'espansione dell'azienda capitalistica in Val Tiberina e Valdichiana 

Dal nostro inviato 
AREZZO. maggio. 

Finito Vautoconsumo contadi-
no die confinava anche la fa-
miglia del mezzadro, come 
quella di altre figure di lava-
ratori agricoli, nel chiuso mon-
do del «podere». i problemi 
sono esplosi. Sono quei pro
blemi che gli economisti e i 
politici difensori del sistema 
ad ogni costo vorrebbero de-
limitare, ancora oggi, come 
« problema di mercato > ma 
che investono — come vedre-
mo — ogni aspetto della vita 
del lavoratore e dell'impresa 
agraria. <Sono problemi con-
nessi. spesso. alia trasforma-
zione industriale dei prodotti 
incidendo — per questa e per 
altre vie -~ a fare del lavora
tore agricolo di • oggi. anche 
se € autonomo * o « coimpren-
ditore », il lavoratore piii mal
pagato che esista. 

Regresso 
produttivo 

« L a figura del mezzadro 
produttore per Vindustria nelle 
nostre zone va riducendosi 
sempre di piii e. certamente. 
non a vantaggio dei lavoratori 
della terra, poichd la tenden-
za e quella di rimpiazzure la 
mezzadria con la grande azien-
da a produzione capitalistica ». 
Questo discorso qui ad Arezzo, 
I'hanno fatto un po' tutti: il 
segretario regionale della Fe-
dermezzadri Mazzali. Gaspar-
ri della Camera del Lavoro di 
Sansepolcro, Bracci, segreta
rio camcrale di Cortona. Nel
le coltivazioni del tabacco e 
della bietola — present i in 
tutta la provincia, ma che si 
accentrano soprattutto nella 
Val Tiberina e nel Cortonese 
— si fa sempre piu avanti. 
massiccia, la presenza della 
grande azienda capitalistica 
che rastrella i terreni miglio-
ri. riducendo di conseguenza 
sempre piu il margine di gua-
dagno del mezzadro e delle al
tre categorie contadine. rele
gate nelle zone meno fertili, 
prive di irrigazione. senza quei 
mezzi meccanici e quegli aiuti 
npcessari per sviluppare la 
produzione e renderla redditi-
zia. 

Gli effetti di questa tenden-
xa, conseguenza della politica 
condotta dai governi e dal 
grande padronato agrario, si 
manifestano oggi in un preoc-
cupante calo delle superfici 
collivate e quindi della produ
zione. Secondo alcune cifre 
approssimalive — ci ha delta 
Fioravanti — la produzione del
le barbabietole in Toscana e 
passata in pochi anni da un 
milione e 579.400 quintah a 
977.500 quintali. mentre la su-
perficie coltivaia, da 6540 et-
tari si & ridotta a 4551 ettari. 
Fa eccezione in questo pro
cesso la sola provincia di Gros-
seta netla quale la produzione 
i aumentata per la presenza 
— pur con t suoi limiti — del-
VEnte Maremma. Intanto si 
chiude lo zuccherificio di Ce-
cina e si mmaccia Vesistenza 
di quello di Granaiolo. se la 
produzione non terra aumenta 
ta. mentre a Castiglion Fm 
rentino si i coslruilo uno dei 
piu modemi stabiUmcnti di Eu 
ropa (la cui realizzazwne sem 
bra sia doruta alio sforzo uni 

Domani 

il secondo articolo: 

I C010NI Dl LECCE 
di Italo Palasciano 

to dell'Associazione nazionale 
bielicultori, dalla Federconsor-
zi e dei monopoli saccariferi) 
in previsione del piano di ir
rigazione della Val di Chiana e 
di uno sviluppo in senso capi
talistic^ dell'azienda conta-
dina. 

« La bietola la coltiviamo — 
ci ha detto un mezzadro di 
Camucia — poi la vediamo par-
tire e non ne sappiamo piu 
niente, nemmeno quanto ce la 
pagano perche la gradazione 
la stabiliscono loro, alio zuc
cherificio. Abbiamo ancora da 
riscuotere quelle dello scorso 
anno P. La realta e die anche 
in questo settore vanno a con-
fluire quell'insieme di dementi 
(di carattere strutturale, di 
collusione fra Associazione bie
licultori e Federconsor zi, di 
regime imposto dal monopolio 
dello zticchero) che rendono 
estremameute bassa la remu
nerazione del mezzadro e pre-
caria la vita delle altre cate
gorie dei lavoratori della ter
ra. In questa produzione, in-
fatti, il mezzadro ricava a ma-
lapena 1000 lire per giornata 
lavorativa mentre la grande 
azienda — che qui si individua 
nella societa Bonifiche Ferra-
resi, presidente della quale e 
quel Marchetti che presiede 
anche VANB — e favorita nel 
collegamento stesso con Vindu
stria e tende ad impadronirsi 
dei terreni migliori, trasfor-
mando lo stesso mezzadro in 
bracclante. IM «Societa Boni
fiche Ferraresi». infatti. sta 
scacciando il mezzadro dalla 
terra (erano 56 famiglie mez-
zadrili ed oggi sono soltanto 30) 
e approfitta dello sfaldamento 
delle grandi famiglie contadine 
— conseguenza dell'esodo di 
gran parte dei giovani — per 
assumere il capo famiglia co
me operaio fisso nell'azienda, 
mentre con le donne viene sta-
bilito un rapporto, definito im-
propriamente di «soccida». 
che in effetti peggiora la con-
dizione mezzadrile. poiche vie
ne assegnato un certo quanti
tative di terra il cui prodotto 
viene ripartito al 50 per cento. 

In questo modo ai mezzadri 
rimangono le terre peggiori. 
La mancanza di irrigazione 
(che si fa sentire in maniera 
drammatica nella Val di Chia
na). la scarsita di macchine e 
di attrezzature. Valto prezzo di 
noleggio dei concedenti pro-
prietari delle macchine (un 
trattore viene noleggiato an
che a 15 mila lire ad ettaro e 
il mezzadro deve pagare il 
suo 50 per cento di spese, de-
traendolo dalla sua quota di 
prodotto) o dello zuccherificio, 
incidono notevolmente sulla 
produzione per ettaro. contri-
buendo ad abbassarla mentre 
aunentano le spese e le gior-
nate lavoralire. rendendo non 
conveniente una coltivazione 
che. con macchine adatte e 
concenientemente irrigata. po-
trebbe permettere addirittura 
di raddoppiare il reddno. At~ 
tualmente nel Cortonese si 
stanno studiondo una serie di 
iniztative a carattere associa
tiva. per Vacquisto della terra 
e per i mutui. al fine di ren-
dere possibile una prospettiva 
alternativa alio sviluppo di ti-
po capitalistica che si sta ma-
ntfeslando. 1M coslituzione del
l'Associazione interprovinciale 
dei piccoli e medi prddultori 
di barbabietole. collegaia al 
Consorzm nazionale, ha gid a-
vuto un benefico effeito per 
queste categorie lavorairici. 
Atiraver.so rassttcin:,'>ne tnfat-
ti si e garantito. ad esempio, 

1 il riparto al 55 per cento, svin-
colandn il mezzadro dal con
tralto umlaterale sttpulato dal 
concedente con VASB: si so
no aperte, inoltre, posstbili 
ta al rinnnvamen'o dei semi 
tradizionali o al sistema di 
tratiamenlo antiparasstiario e. 

coxa piii importunte. ci si prc-
figge di realizzare le attrezza
ture meccaniche per gruppi di 
produttori, comprendendo co
me la possibilita di rilanciare 
il prodotto sia data dalla com-
pleta meccanizzazione di tutio 
il processo produttivo: dalla 
semina all'escavazione. Occor-
re, pero, fare presto, non at-
tardarsi nello sviluppo di que
sta azione, altrimenti « chi se 
ne andra sara il mezzadro o 
il coltivatore diretto ~~ ci han-
no detto a Cortona — e la 
trasformazione nell'agricoltu-
ra avverra in direzione com-
pletamente opposta a quella 
auspicata dai contadini ». 

E le difficolta non mancano. 
Le conseguenze dell'esodo (an
che se ultimamente ridotto 
dalla crisi), la massiccia im-
missione di capitali da parte 
del monopolio, i ritardi che si 
sono manifestati e che si ma
nifestano nell'utilizzare tutte le 
possibilita offerte — pur nei 
limiti e coi difetti riscontruti 
— dagli stessi patti agrari. o 
nel gettare le basi della costi-
tuzione di forme associative, 
la mancanza di collegamento 
con altre categorie di lavora
tori. che rende settoriale la 
battaglia. hanno certamente 
creato difficolta nuove che an-
dranno superate con coraggio, 
e che dovranuo integrare se-
riamente le forze contadine. 

Per il tabacco la situazione 
sostanzialmente non muta: 
€ Anche in questa produzione 
— ci ha detto Gasparri a San
sepolcro — il reddito che un 
mezzadro pud ricavare non 
arriva alle 1000 lire per gior
nata lavorativa, mentre le spe
se e la mono d'opera incidono 
in maniera notevole >. Anche 
qui il discorso e lo stesso: il 
tabacco viene coltivato in zo
ne non molto adatte mentre i 
terreni piii fertili vengono per-
duti per mancanza d'acqua o 
per Valto costo del suo tra-
sporto. Si aggiunga a questo la 
scarsita di impianti che co-
stringe i mezzadri ad abban-
donare o a ridurre una pro
duzione che. se ben condotta, 
potrebbe essere altamente re 
munerativa. Mancano, infatti, 
non solo gli impianti e le at
trezzature, ma perfino gli am-
bienti adatti: non solo gli es 
siccaloi sono insufficienti ma, 
una volta essiccate le foglie, 
il mezzadro e costretto a con-
servarle in casa, nelle came-
re da letto o in cucina. Questa 
abulia, questa trascuratezza 
del padronato agrario (che suc-
chia centinaia di milioni dal-
lo Stato senza poi impiegarli), 
aggrava sempre di piii la con-
dizione contadina e si trasfor-
ma in quella spinta verso la 
grande azienda capitalistica. 
nella quale cominciano ad esse
re presenti. oltre a quelh ita 
Hani, anche i capital'isli stra-
n'teri. in particolare tedeschi 
ed inglesi. . 

Tabacco 
in cucina 

Sella Val Tiberina si colti-
vano oggi circa 600 ettari di 
terreno. con una produzione di 
circa H mila quintah di ta
bacco. 11 60 per cento rfi que-
sti terreni — quelh peggiori 
— e condotto a mezzadria; il 
rimanente 40 per cento e ri
partito fra i coltivatori diretti 
(20 per cento) e grande azien 
da (20 per cento), quest'ultima 
produce il 3$ per cento di tut 
to il tabacco. 1 mezzadri. quin 
di. pur coltivando una super-
ficie tripla di quella della gran 
de azienda capitalistica hanno 
una produzione per ettaro net-
lamente inferiore che riduce 
drasticamente la loro remune-

ruzione pukhe non e certo il 
concedente che ci rimette. 
Questo stato di subordinazione 
viene poi aggravato dalla pre
senza di un ulteriore mezzo 
di sfruttamenlo: Vagenzia. Di 
agenzie ve ne sono di due tipi: 
quella di Stato (o « concessio-
ne a manifesto >) e quella spe-
dale, appaltata per lo piii a 
grandi agrari o ad aziende ca-
pitalistiche quali la Montesi, 
la Resurgo, il Besi o il Giova-
gnoli che realizzano cost un ul
teriore profitto di 20 mila lire 
a quintale attraverso la loro 
parassitaria funzione di inter-
mediari fra lo Stato e i mez
zadri. 
. Qttesti passaggi permettono, 
ancora oggi (nonostante la leg
ge sulla mezzadria) di eludere 
il riparto al 58'c, o di renderlo 
soltanto formate, poiche sulla 
parte del mezzadro vengono 
fatte gravare una serie di 
spese. 

Industria e proprieta terrie-

ra, dunque, murciano di cau
ser va nel taglieggiare la re
munerazione del lavoro con-
tadino. I mezzadri sanno be
ne che per farsi pagare tutta 
intera la giornata lavorativa 
occorre non solo applicare fino 
in fondo la legge sui patti a-
grari ma andare alio stesso 
tempo oltre di essa, ingaggian-
do una battaglia che — riscat-
tando la propria autonomia dal 
padronato attraverso il diritto 
d'iniziativa, la disponibilitd dei 
prodotti. i piani di trasforma
zione aziendale — consenta di 
conquistare la forza organiz-
zata necessaria per contrastare 
i piani del capitale agrario. in
dustriale e commerciale. E' 
una possibilita che da, alia lot
ta per la riforma agraria, una 
dimensione nuova e piii vasta 
consentendo di realizzare su-
bito anche piii vaste allcanze 
sindacali e politiche. 

Renzo Cassigoli 

Per il "premio" contrattato 

Risposta unitaria 
degli operai 
alF Innocenti 

Domani sciopero nel settore delle conserve vegetali 

• Anche ieri mattina i seimila 
lavoratori della Innocenti di Mi-
lano hanno incronato le braccia 
per una corretta applicazione del 
< premio > di produzione. La de-
cisione. presa unitariamente. e 
stnta approvata dalle mae.stranze 
clie hanno tcntito anche un co-
tuizio. L'esempio sara seguito 
gio\edi dagli undicimila lavora
tori dell'AIfa Romeo. 

I*e direzioni delle due fabbri-
che. in questo d'accordo con la 
Assolombarda. «ono giunte al 
punto di riefinire il < premio» 
— che scaturisce da un preciso 
impegno contrattuale e dovra 
essere cnllegato al rendimento 
del laioro — un.i * elargizione >. 
F.a risposta operaia non poteva 
essere. quindi. rhe auella di una 
decisa lotta 

CHIMICI — Si e risolto in un 
nulla di fatto il tentativo mini-
steriale di comporre la vertenza 
per il rinnovo annuale delle ta-
be!!e retributive dei lavoratori 
dell'industria pctrolifera privata. 
I padroni hanno respinto tutte le 
propose avanzate dai sindacati. 
anche quando quest i — pur di 
ottenere l'aumento dei minimi — 
«i sono detti disport i a sopras-
sodere. per qucsfanno. alia di-
sdetta dei premi di rendimento 
e di produzione. I sindacati. d 
detto in una not a unitaria. sono 
deciM ad agire per obbligare i 
padroni del peirolio a far fronte 
ai loro impefrni. tanto piu che 
non hanno «schermi conciuntu 

I rail > dietro cui ripararsi. Quello 
" petrolifero e un settore in con 

tinua e«pan«ioric ed anche i pn-
mi dati del '65 confermano i ca 
stanti increment! 

NUCLEARI - II sindacato nu 
cleari ha confermato lo stato di 
acitazione della catezona in 
quanto il prrtwedimento appro-
vato dalla commissione direttiva 
del CXEX. sui nuovo trattamento 
economico del per«onale. c con 
traddice e^phcitamente la sostan-
za delle riehieste del personal? ». 
II SAXX ha anche denunciato la 
prete^a minic 'enale di ri«ol\ere 
una vertenza «enza consultare i 
rapprex'ntanti dei 2500 lavora 
tori. 

ALIMENTARISTI - 1 sinda
cati. dopo la rottura dcl!e trat 
ta tnc per '• contratto. hanno 
proelamato un pnmo sciopero di 
24 ore. per domani. dei conser 
vicn del settore \cgctale che 
comprende 20 mila la\oraion Assi 
e 50 mila stagionali. 

OSPEDALIERI - I sindacati 
dei dipendenti ospedalieri hanno 
indelto due giornate di lotta che 
avranno Iuogo il 21 e 22 maggio. 
La decisione e stata provocata 
dall'esito negativo degli ineontri 
tra i sindacati e i rapprescn-
tanti dei ministeri della Sanita. 
degli Interni e del lavoro che 
hanno riiiutato di riconoscere 
1'accordo nazionale sui conglo-
bamento delle retribuzioni stipu 
late con la FIARO. 

ALBERGHIERI - Cio-.edi mi 
zieranno le trat la the per il rin
novo del contratto dei ISO mila 
alberghii'n. I sindacati gia pro-
clamarono. contro 1'oltranzismo 
padrona'e. una giornata di lotta 
per Pasqua. ma accettarono la 
proposta di mediazione del go 
vemo. 

Venerdi 
il Direttivo 
dello CGIL 

" Venerdi si riunira a Roma il 
Comitato direttivo della CGIL. 
Saranno di«cus«e le relazioni del 
seirretano confedcraie Fernan
do Montaenani sucli "=vilt!ppi e 
le prospettive delle t n t t a t n e in 
corso con la Confinlu^tria. e del 
\iceveretario Arvedo Forni sui 
le lotte in atto e in preoara 
zione relic carr.paene. '•.el qua 
dro della situazione sindacalo. 

Protesta 
di contadini 

nel Salernitano 
SALERXO. 10 

L'n migliaio di contadini pn> 
duttori di latte hanno rfTettuato 
ieri un'altra mamfc^taznie a 
Ca\a dei Tirreni. per protestare 
contro la riduzione del prezzo 
del prodotto alia stalla (da 73 
fissato dal Comitato prezzi. a 60>. 

I contadini hanno protestato a 
luneo dinanzi alia Ccntrale del 
Latte e har.no rov£*-ciato per 
protesta riecine di litn di latte 
Per domani sono state convo 
cate trattattve. 

Man/line u tens Hi: 
un settore <coloniale» 

II dibattito all' 
di f abbrica e la 

assemblea di To 
programmazion 

rino - La funzione della cellula 
e - II rapporto sindacato-partito 

Dal nostro inviato 
TORINO. 10. 

Alia base della relazione in-
trnduttiva lotta venerdi dal corn-
pagno Bertolino alia conferenza 
dei lavoratori torinesi dell'in-
dustria dei beni strumentali. e'e 
la convinzione che nel rappor
to fra partito e fabbrica deve 
cambiare qualcosa. E' un di
scorso non semplice e neppu-
re facile. (Bertolino per primo 
sa bene che la situazione non 
molto brillante delle organiz-
za/ioni di partito in molto 
aziende va pur vista nel qtia-
dro del progressive) aumento 
dell'influenza e della iniziati 
va del partito) ma e appunto 
il contrasto fra i passi avanti 
che abbiamo fatto sui piano 
elcttorale. ad esempio. e il re-
strinqersi della nostra influen
za organizzata nella fabbrica 
a giustificare pienamente la 
richiesta di Bertolino. e anche 
il modo — talvolta addirittura 
rivendientivo — col quale in 
molti interventi e stata posta 
la questione di tornare a consi-
dcrare la fabbrica il terreno 
piu importante della vita del 
partito. 

Chiudersi nella fabbrica. dun
que? Certo non sono mancati 
anche a Torino interventi che 
hanno sottolineato spesso un 
poco unilateralmente questo o 
quelPaspettn della questione. 
come se si dovesse scegliere di 
fare «tutto dentro» o tutto 
< fuori > della fabbrica. 

Ma la rela/ioiK* e la discus-
sione hanno fatto subito giusti-
zia di questi termini di una po-
lemica ormai invecchiata che, 
insieme a qualche merito. ha 
avuto pero forse il torto di 
contribuire a rendere ancora 
piu grave il ritardo nclFanalisi 
della realta e nella elaborazio-
ne di un piu preciso discorso 
politico sulla prospettiva. Cosi 
— e stato detto — dobbiamo 
«scegliere la fabbrica ». non 
certo per diminuire I'inizialiva 
del partito e la sua capacita 
di portarc avanti la sua poli
tica lungo tutto l'arco del fron
te della lotta di classe. ma per
che oggi 6 dalla fabbrica che 
deve partirc la risposta ca pa
ce di bloccare I'attacco e di 
dare concretezza alia linea del
la « nuova maggioranza ». II 
comoagno Grosso della Giusli-
na. ha indicato alcune questio 
ni che sorgono a questo pun-
to. Dobbiamo. ha detto in so-
stanza. fare in modo che il 
partito manifesli la sua auto
nomia rispetto al sindacato po-
nendosi al di fuori ed al di la 
del sindacato stesso. Compito 
del partito sarehbe dunque quel
lo di portare avanti le lotte 
« politiche » (per la pace e la 
coesistenza. per la prngramma-
zione. per lo sviluppo della de-
mocrazia) senza « interferire > 
nello snazio del sindacato Ma 
poco piu avanti lo stesso Gros
so ha detto che nella sua fab
brica il premio di produzione 
e insoddisfaccnte perche e sta
to contrattato sen/a partecipa-
zione operaia e ancora che per 
i cottimi il padrone ha potuto 
portare avanti la sua linea per
che i lavoratori erano divisi: 
Chi lo \oIeva individuate e chi 
collettivo. E il cottimo e finito 
per essere un po' troppo padro-
nale... 

Ecco dunque l'esempio di una 
organizzazione di partito che 
non ha forse colto il valore 
profondo. * politico > delle con-
quiste contrattuali del 1%2 e 
del 10fi.1. che non ha visto — 
come ha detto Kacca — sin 
dall'inizio che nel cottimo. nei 
premi. nelle qualifiche. nel sa-
Iario vi cn». e vi e. la possibi
lita di conteMare le forme dcl-
I'accumulazione capitalistica 

Certo questo non significa che 
sia stato e sia sbagliato — come 
ha detto ad un certo punto Rac 
ca — dar vita alle lotte contro 
il carovita. o per i trasporti. 
che la lotta per la difesa del 
potere d'acqui ' to del salario. 
per la riforma della distribu-
zione o per quella urbanistica e 
certamente — e anche per Tin 
timo collegamento fra profitto 
v rendita che carattenzza la 
e^pansione capitalistica Italia
ns — un aspetto della battaglia 
piu generale p t r il salario e per 
il potere contrattuale dei lavo
ratori: ma significa certamente 
riconoscere che proprio nel de 
cadere dell'iniziativa m fab 
brira \a cerrato uno dei vuoti 
principal! della nostra azione 
in questi ultimi mesi 

Ma I'lmportanza della confe ! 
renza di Torino e nel fatto che 
la richie?ta di un nuovo im 
pegno del partito verso la fab 
brica non 6 stata posta sui 
piano di una pura e semplice 
€ petizione di principio » (vizia 
ta spesso da ena reale incom 
pren^ione della natura della 
nostra linea). ma e stata sal 
damrnte ancorata ad un esame 
della realta d>MIe fabbriche del 
settore. 

Certo molto ha contribuito 
a facditare una discussione po 
litica sui temi della fabbrica 
1'aver visto ne! settore un no 
do per affrontare i problemi 
della politica economica. per 
risalirc cosi dalla fabbrica. alia 
societa. II settore delle mac
chine utensih e dominnto da 
piccole e medie aziende (anche 

se non vanno dimenticate la 
FIAT Ausiliarie e l'elettronica 
Olivetti-CGE) e vi e per <?sse 
il problema oggettivo della ri-
organizzazione e della raziona-
lizz.azione. Si tratta infatti di 
aziende arretrate sui piano tec-
nologico. in posizioni sempre 
piu precarie sui mercato, dura-
mente colpite in alcuni settori 
chiave (come quello della ri-
cerca). I/esperienza della RIV 
e della Olivetti Elettronica 6 
esemplare per illuminare la si
tuazione del settore. Alia RIV 
1'accordo raggiunto fra Agnelli 
e la SKF ha gia portato a tagli 
signifieativi nel * catalogo » del

la produzione. Alia Olivetti Elet
tronica, dopo 1'accordo col grup-
po americano, non si parla piu 
di ricerca, e tecnici di grande 
valore vengono relegati al ruolo 
di € addetti macchine » mentre 
la produzione viene «tipizzata». 

Ma perche un settore cosi 
importante si trova in una si
mile situazione? La discussione 
ha fornito queste risposte: per
che anzitutto, cosi vuole la lo-
gica della scelta del capitali-
smo italiano che una volta di 

piu mostra la sua incapacita 
di affrontare i problemi che ha 
di fronte. E' per fame di profit-
ti immediati che si sacriflcano 
settori (come quello delle mac
chine utensili) che richiedono 
invece grandi investimenti e 
lunghi anni di ricerche. Non a 
caso la FIAT da Tesempio ac-
quistando all'estero le < linee > 
per la GOO e trasformando le 
sue officine ausiliarie in una 
sorta di Croce rossa del settore 
auto. Ma il discorso non 6 an
cora completo: la vita oggi e 
le possibili espansioni di do
mani di questo settore sono in
fatti legate ai piani di indu-
btriali/zazione. e cio6 ad una 
politica nuova per il Mezzo-
giorno. alia riforma agraria, ad 
una ripresa della nostra econo-
mia che sia basata sulla pro-
grammazione democratica. Ec
co dunque — ha detto Peggio — 
perche bisogna opporsi alia 
«ripresa > dei padroni che e 
ripresa del profitto e che com-
porta oggi — dietro alia faccia-
ta dell'cfficienza aziendale — 
gli attacchi ai livelli di occu-

pazione e di salario. l'aumento 
del rendimento del lavoro (del 
30% alia RIV) e dei ritmt e 
la prospettiva dei licenziamen-
ti tecnologici. dell'abbandono 
dei programmi per il Sud, della 
liquidazione della nostra indi-
pendenza in alcuni settori stra
tegic!. il tetto -- magari — al-
1'ombra del « libro dei sognl > 
del piano Pieraccini. 

Qui sorgono le proposte che 
la conferenza ha approvato e 
che prevedono che il settore dei 
beni strumentali venga eonsi-
derato di « pubblica utilita», 
che cioe si imponga alio Stato 
di impedire ai gruppi monopo
listic! di liquidare o di « sven-
dere t> il settore, e di essere 
presente dando vita (magari 
attraverso agli enti economioi 
— IMI. IRI-Finmeccanica, Me
dio Credito. Istituto per il Com-
mercio estero — che agiscono 
sui settore) a un centro di 
coordinamento, e di iniziativa 
in direzione delle piccole e 
medie aziende. 

Adriano Guerra 

Siracusa 

Le nostre lacune 
nel polo Edison 

Esigenze di una nuova e organica riscossa operaia 

Dal nostro inviato 
SIRACUSA. 10. 

Salvatore Lo Giudice, operaio 
addetto alia sorveglianza dei 
nastri trasportatori di fertiliz-
zanti. c stata la prima vittima 
deU'operazione lanciata dalla 
Edison nei suoi stabilimenli 
Sincat e Celene di Priolo — nel 
cuore della zona industriale si 
racusana — per ridurre al mi-
ninwi i cosiddetti tempi morti. 
La direzione della Sincat aveva 
stabilito che Lo Giudice doves
se poter sorvegliare contempo-
raneamente due nastri traspor
tatori. ma 1'operaio non ce l'ha 
fatta e. neD'ansia di star dietro 
al pauroso ritmo di lavoro che 
gli era stato imposto, non s'e 
accorto di essersi avvicinato 
troppo ad uno dei nastri. che 
l'ha ghermito. stritolandolo. 

Con la morte di Salvatore Lo 
Giudice, la direzione della Sin
cat si e decisa a sdoppiare il 
lavoro. ma e stata cosa di 
poco tempo: appena in fabbrica 
s'e affievolito 1'eco della scia-
gura. alia sorveglianza dei due 
nastri e tomato un solo ope
raio. L'altro e stato rispedito in 
un altro reparto. Forse in quel
lo dell'acido nitrico dove, sem
pre per la caccia al tempo mor-
to. la produzione media che otto 
mesi fa era di otto novo ton 
nellate. e oggi raddoppiata con 
la sola intensificazione dello 
sfruttamento degli operai. co-
stretti ad incassare le continue 
fughe di gas nitrico e a vivere 
in un ambiente dove la tempe-
ratura si aggira sui cinquanta 
gradi: o forse I'hanno mandato 
alia meecanica dove il capo-

reparto. alia fine dei turni. si 
fa mostrare le palme delle mani 
dagli operai per controllare se 
per caso essi non abbiano sot-
tratto tempo prezioso all'azien-
da lavandosi le mani troppo 
sovente; o. ancora. al reparto 
forni dove, come ai nastri. un 
solo operaio deve poter s tare 
dietro ad un forno e insieme a 
due centrifughe. 

Questo scorcio di vita alia 
Sincat — soltanto qualche ele-
mento per dare appena una 
idea del clima instaurato dalla 
Edison nel suo regno di Priolo 
— I'hanno fornito in parecchi 
alia conferenza degli operai co 
munisti delle due aziende del 
monopolio chimico. II quadro 
che ne e venuto fuori al ter-
mine di un interessante dibat
tito che deve costituire il primo 
momento della riscossa operiaia 
nel grande complesso Edison, e 
in sostanza questo: tremiladue-
cento operai. oceupati in una 
industria come quella petrol-
chimica, ad altissimo investi-
mento di capitali (quasi tufti 
rastrellati nel giro dei finan 
ziamenti dell'Irfis. della Cassa, 
della Regione. e c c ) . vivono in 
effetti in un tipico enclave colo-
niale. tra il ricatto della lettera 
di scarso rendimento e la lu-
singa del premio di merito: sot-
to la spada di Damoele degli 
infortuni e delle malattie pro
fessional! in continuo. vertigi-
noso aumento: in un regime di 
isolamento. di sottosalario. di 
supersfruttamento. 

Negli stabilimenti Edison di 
Priolo. per esempio. il salario 
medio mensile di un manovale 

Dalla Commissione lavoratrici 

Accolta la proposta 
CGIL per an convegno 

sulloccupaiione 
La Commissione delle la \o 

latrici del minister© del La\o 
!0 ha finalmente discusso !a 
cuestione della ncsantc dimi 
nuzione dcll'occupazione fern 
mimic. Come e nolo I'ufficio 
lavoratrici della CGIL aveva 
da tempo sollecitato lapr r tura 
di un dibattito prcsentando do 
cumenti molto cirtoscritti dai 
quali emcrgevano proposte 
(;ualitative per dare sbocchi 
nuovi alia situazione dell'oc 
lupazione fomminiJo. anche in 
rifenmento al problema della 
fonnazione professionale. I.a 
CGIL aveva chiesto che la 
'•ommissione ministeriale pro 
poncs>e al ministero del I.a 
voru la ronvocazione di una 
nunione qualificata o di una 
Convegno per discutere della 
materia con gli organi del po 
tere pubblico. economici c 
sindr.cali. A questa proposta si 
era successivamente associata 
1'Unione Donne Ilahane. 

La Commissione lavoratrici 
ha nvolto una discussione che 
le rapprcsentanti della CGIL 
hanno definito proficua. per la 
ricche77a di dementi posti in 
luce, e fondamentalmenle utile 
perche non rimane aH'intcrno 
della Commissione, ma si con 
cr» ta nella richiesta unanime 
al ministero del Lavoro di 
Tarsi promotore di una pro 
posta al ministro del Bilancio 
perche convochi un convegno 
nualificato sui problema. II fat 
to che la proposta della CGIL 
Ma sta»a accolta dalla Com 
missione lavoratnci 6 un ri 
sultato positivo. tuttavia dove 
essere esercitata ancora una 
viva pressione da parte di tut 
te le rostre organizazinni per 
rhe sia convocato al piii pre 
sto un r-onvegno Si avverte la 
esigenza di passare ad una fa 
st nella quale I'occupazinn^ 
fcmminile non sia piu deter 
minata da elementi casual) 

specializzato e di 55 mila lire. 
tutto compreso; quello di un 
operaio qualificato di 65 mila; 
al confronto, quello di un ope
raio qualificato del Cantiere na-
vale dei Piaggio, a Palermo 
(90 mila lire), pud sembrare 
una paga di lusso. Poi e'e la 
questione dei trasporti. La gran 
parte degli operai che lavorano 
alia Sincat e alia Celene non 
abita a Priolo ma in altri centri 
della provincia o. addirittura, 
nel catanese. Bene, per loro 
e'e un extra di milleottocento 
lire al mese, pero soltanto se 
il luogo di rcsidenza dista dalla 
fabbrica piu di venticinque chi-
lometri — ma 1'abbonamento 
sugli autobus operai costa otto. 
died, persino dodicimila lire al 
mese. E i licenziamenti. Con 
il contagocce, senza rumore: 
oggi uno. domani un altro. in 
capo a un anno sono in due-
centocinquanta a trovarsi fuori 
della fabbrica; e allora anche i 
democristiani. al Consiglio co-
munale di Siracusa, sono stati 
costretti a votare un energico 
ordine del giorno in favore della 
c giusta causa >. 

La politica del mono
polio. a Siracusa come dovun-
que in Sicilia. si fonda su tre 
punti di forza: il clima imposto 
in fabbrica. il blocco di qualsia-
si iniziativa industriale a monte 
o a valle della propria (la Edi
son esporta tutto quanto viena 
prodotto a Priolo e non esisto-
no nell'Isola industrie per lo 
sfruttamento dei suoi semila-
vorati). e infine (e questa e an
che una conseguenza della scel
ta isolazionista) il rapporto di 
buon vicinato con il capitalismo 
agrario. 

Ora. nella fabbrica la forza 
politica e sindacale degli ope
rai e largamente insufficiente. 
e per di piu non riesce a sal-
darsi con il forte movimento 
dei lavoratori chs pure si svi-
luppa in tutta la provincia. par-
ticolarmente nelle campagne. II 
sindacato • unitario. anche se 
mantiene alia Sincat la mag
gioranza relativa nella Com
missione interna, sconta ancora 
— e con esso gli operai — la 
pesante sconfitta suhita l'anno 
scorso. dopo uno sciopero di 
diciassette giorni: e I'organiz-
zazione del partito. nella fab
brica. 6 resa difficile dall'iso-
lamento in cui vengono mante-
nuti i singoli operai. Partito e 
sindacato creano pertanto Ic-
ghe ed organizzazioni nuove nei 
centri di residenza degli operai. 
L'obiettivo e ora quello di trar-
re fuori dallisolamento i tre-
miladuecenlo della Edison: dl 
aumentare. nella fabbrica. la 
forza dei c*vnuni«ti: di far sen-
tire. insomma. dentro I'isola 
del monopolio, tutto il potere 
dei I.uoratori. 

E' questo un nrccssario pun
to di parten7a per collegarsi 
quindi a tutto il movimento ope
raio e enntadinn della zona per 
investire insieme. e per con
trastare. con una lotta enmune 
r materialmente unificata — 
come coftolmeava nelle conclu 
sioni del!.) conferenza operaia 
il compagnn Vano'rone Colajan 
ni — tutta la pulitica economica 
«u cui la EdiMin in definitiva 
fonda il suo potere. con la pro
spettiva di una profonda rifor
ma che investa la fabbrica co
me la campagna. 

G. Frasca Polara 
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