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Lotte piii forti contro i «no» della Confindustria e del governo 

Metallurgies estesi nelle aziende 
pubbliche gli scioperi gia proclamati 

Mercoledi la prima giornata di lotta generate 
di 1 milione e 200 mila lavoratori della cate-
goria • Ribadite dali'lntersind le posizioni che 
hanno costretto i sindacati alia rottura • Impor-
tante accordo sui premi alia Bosco di Terni 

II programma di lotte che 
FIOM e FIM (e in parte la 
UILM) avevano proclamato 
per un milione di metallurgies 
privati. e stato esteso — dalla 
FIOM e dalla FIM - anche ai 
200 mila metallurgici delle 
aziende IRI-ENI. La decisione 
b giunta dopo una riunione du-
rata quindici ore tra i sindaca
ti e 1'Intersind: essa doveva 
costituire 1'estremo tentativo 
— pur dopo la rottura avvenu-
ta sabato scorso e la proclama-
zione della FIOM e della FIM 
dello stato di agitazione e del-
lo sciopero degli straordinari 
nelle aziende pubbliche — per 
verificare se vi fossero stati 
spostamenti da parte padro-
nale. 

L'intransigenza dell'Inter-
sind-ASAP h stata invece riba-
dita. Non casualmente. se solo 
pochi giorni Ta il governo per 
bocca di Colombo e Carli ha 
riproposto il blocco salariale 
per «qualificare > la ripresa 
economica. A questa intransi-
genza «politica» i sindacati 
hanno risposto troncando una 
manovra chiaramente dilazio-
natrice. che — sia pure tra 
interruzioni. rotture e sciope
ri — va avanti dal luglio scor
so. Una prima risposta ope-
raia al governo e all"Tntersind 
e giunta due giorni fa da Mi-
lano. dove sono rimaste bloc-
cate le aziende TRT (Breda. Al
fa. Salmoiraghi). 

I metallurgici delle aziende 
pubbliche e quelli delle azien
de private sciopereranno con 
questo calendario: per la set-
timana da lunedi a sabato otto 
ore dj sciopero nazionale (mer
coledi) e altre otto articolate: 
per la settimana successiva ot
to ore di sciopero nazjonale e 
dodici articolate: per la terza 
settimana (che si concludera 
il 27) otto ore di sciopero na
zionale e 16 articolate. Per la 
siderurgia sono stati fissati 
scioperi di 48 ore per mercole
di e giovedi: altre 48 ore il 
lfi e 18: e 72 ore dal 26 al 28. 

Questo programma di lotta e 
stato proclamato da FIOM e 
da FIM: la UILM non ha ri-
tenuto per ora di aderire alle 
decision! degli altri sindacati 
(la UILM. come e noto. non 
ha preso parte nemmeno agli 
scioperi articolati delle aziende 
private e pubbliche in corso 
nelle varie provincie. e si e 
associata agli altri sindacati 
solo per ta prima settimana 
di lotta dei metallurgici pri-
vati). Un comunicato informa 
che il Comitato centrale della 
UILM si riunisce oggi a Bre
scia per c Pintero esame della 
siluazione vertenziale della ca-
tegoria », anche in seguito « ai 
enntatti intervenuti in questi 
giorni con il ministro del lavo
ro * per le aziende private e 
con I'lntersind per le pubbli
che. La UILM (e la UIL) insi
ste sul tasto delle «mediazio-
ni » dell'on. Bosco. mentre — 
come riportava due giorni fa la 
Stampa — accusa FIOM e FIM 
di essere legate a « schemi ot-
tocenteschi » in fatto di vertcn-
re sindacali. solo perche que-
ste due organizzazinni hanno 
affermato che sollanto con la 
InJta possono essere mutate le 
posizioni del padronato privatn 
e pubblico (se poi Ton. Bosco 
vuole intervenire lo faccia pu
re. ma dovra farlo per « con-
vincere» i padroni). Le posi
zioni che la UILM va assumen-
do rischiano di essere assa! 
gravi in un momento in cui 
piu forte dovrebbe essere 1'uni-
t* fra i sindacati. di fronte alia 
rihadita intransigenza dei pa
droni e ai loro tentativi di di-
videre i sindacati stessi. 

II fatto che FIOM e FTM ab-
biano fermamente proclamato 
una massiccia ripresa delle lot-
te. considerate lo stmmento 
piu efficace per battere la re-
sistenza padronale. dal momen
to che la verten7a dei metal
lurgici dura da un anno e cin 
que giorni. che gli «cinperi 
sono iniziati dieci mesi fa e 
cne le tratlathe sono iniziate 
e sono state interrotte bon 
quattro volte, ha mandato in 
bestia alcuni giomali. 

Da notare che proprio icri 
un import ante accordo sui pre
mi e stato raggiunto dai me
tallurgici della Bosco di Temi: 
e stato infatti ribadito il prin-
cipio della libera ricontratta-
ztone del premio. fissato nella 
misura di 35 mila lire annue 
(contro le 21 mila del *65) Per 
In parte fissa del premio I'au 
mento e stato di mille lire. 
per quella variabile e stato di 
13 mila lire 

A Milano dopo fl forte scio 
pero che ha bloccato due gior
ni fa aziende pubbliche e pri 
vale. I'azione programmata 
da FIOM e FIM proseguira in 
questo modo: lunedi nuovo 
sciopero dei 300 mila mctallur-
m'ci dalle 15 in poi (in un tea-
tro si terra l'assemblea gene-

dJ lavoratori. attivisti e 

militant! sindacali). Inollre tra 
lunedi e sabato si terra una 
grande manifestazione provin-
ciale. (Da notare che lo scio
pero di ieri d stato del tutto 
ignorato da\VAvanti! * unifica-
to ». che invece ha fatto spie-
gare dal ministro Pieraccini 
quale valore abbia il mancato 
scatto della «contingenza». 
Pieraccini ha dimenticato di 
dire. perd. quanto il caro-vita 
abbia falciato da tre anni a 
questa parte le buste paga dei 
lavoratori). 

A Bergamo il calendario de
gli scioperi prevede fermate di 
lavoro per 24 ore. nelle azien
de private, per mercoledi e ve-
nerdl. Per alcune fabbriche 
sono stati stabiliti scioperi ar
ticolati giornalieri. Consulta-
zioni sono in corso tra i sinda
cati per gli scioperi nelle azien
de pubbliche (Dalmine. Italsi-
der, e c c ) . 

A Torino le segreterie pro-
vinciali FIOM. FIM, UILM in 
una riunione congiunta hanno 
programmato. dopo lo sciopero 
di mercoledi. otto ore di fer
mate nei giorni 11 e 12. Giovedi 
alia FIAT SPA si e avuta una 
dimostrazione di protesta in-
detta da FIOM e FIM per af-
fermare il diritto al godimento 
della festivita del 4 novembre. 

A Bologna giovedi un forte 
sciopero ha bloccato le fab 
briche di Castelmaggiore per 
due ore. nei quadro della ri
presa della lotta. A Bologna 
ciltn hanno effettuato una fer-
mata di protesta i metallur
gici dell'ACMA. 

Perche la meccanizzazione sta calando di ritmo 

Trattori davanti al muro 
delParretratezza agricola 
Senza le gestioni collettive la meccanizzazione complessa si ferma sulla soglia del podere • Peri-
colose iniziative degli zuccherifici e di altre Industrie - Un «contributo macchine» entra nei 

contratti di conferimento stipulati dai Consorzi 

Reso noto il bilancio del 1965 

Investment! IRI 
aumentati del 12fo 

Nello stesso periodo gli investimenti privati 
sono diminuiti del 10,5% — Per oltre il 90% il 
finanziamento ha attinto dal mercato dei ca-

pitali disertato dai gruppi privati 

Le immatricolazion't di mac-
chine agricole procedono anche 
quest'anno a ritmo elevato: al 
30 giugno erano entrate nei par-
co moloristico 21.337 nuove trat-
trici e al 31 maggio 8.046 nuove 
macchine operatrici semoventu 
Ma per la prima volta in dieci 
anni si avverte che si e toccato 
un punto di svolta, sia pure in 
posizioni elevate, dopo il quale 
non si andrd avanti rapidamente 
come prima senza la elimina-
zione di una serie di ostacoli. 
Gid nei 1965 il ritmo delle im-
matricolazioni di un particolare 
tipo di macchina, la mietitrebbia. 
segnd un declino del 17 per cen
to dopo dieci anni di rapido in-
cremento che avevano portato 
il parco mietitrebbie da 616 uni-
td (1956) a 14.540 unitd (1965). 
Ora e la volta delle trattrici: nei 
primi sei mesi di quest'anno e'e 
un calo da 22.170 immatricolazio-
rii del 1965 a 21.337. 

Si e al punto di saturazione? 
Risponde alia domanda una ap-
profondita analisi dell'Unione 
motori agricoli (DMA). La satu
razione. per il caso particolare 
delle trattrici. sembra raggiunto 
e superata nei Nord Italia dove 
troviamo un trattore ogni 15 el-
tari rispetto alia media di 20-21 
eltari ritenuta t ottima >: ma 
nell'ltalia centrale questa media 

r 
I Verso la costituzione 

| del Consorzio olivicoltori 

I 

1 

Olio: il MEC 
impone radicali 
trasformazioni 

Le decision! del CIR sul-

I
l'olio di oliva rappresentano 
una vittoria. parziale ma si-
gniflcativa, dell'azione svolta 

I dai Consorzi degli olivicoltori 
costituiti in tutte le regioni 
olivicole negli ultimi due mesi. 

I I termini dello scontro che, 
in previsione dell'applicazione 

I del regolamento MEC. ha op-
posto industriali e contariini. e 
noto: gli industrial! hanno 

Ipremnto perche la integrazio-
ne del prezzo, per complessivi 
circa 80 miliardi. venisse data 

I attravcrso un riconoscimento 
dato a essi dell'inearico di 

Iaccertare e dichiarare la pro-
duzione. diventando cos! essi 
stessi arbitri dell'erogazione 

I degli 80 miliardi; i consorzi 
olivicoli hanno premuto in sen 
so contrario. con una vasta 

I agitazione in tutto il paese 
perche raccertamento venisse 

I sulla stima delle olive da par
te di comitati comunali. in 
modo di rendere automatica 

I e diretta la distribuzione dei 
fondi ai produtton. (1 CIR ha 

Istahilito che fonte principale 
di accertamento sara la diehia 
razione del produttore. e. in 

I s e d e di controllo avverra un 
accertamento supplementare 
presso i frantoi facendo mac-

I china indietro sul primitivo 
proposito del governo di dare 

I i l ruolo principale agli indu
strial!. 

Forti di questa prima vit
toria. i Consorzi olivicoli si 

Iuniranno fra qualehe giomo 
in Consorzio nazionale. Un 

I Consorzio che nasce gia con 
una base larga e rappresen-
tativa di tutte le regioni oli-

Iv icole . Consorzi provincial! 
operano gia in molteolici dt-
rezioni — trattative con I'in-

Idustria. prcparaziooe di piaiu 
di difesa antiparassitaria — 

I in Calabria. Puglia. Toscana, 
Umbria. Liguria. Una inizia-
tiva as.'̂ ii \ivace. alia quale 

I fa riscontro il silen/io delle 
«unioni» annunciate dagli 
acrari ma e5istenti. a quanto 

I pare, solo sulla carta Al pri 
mo scontro. nato sul terreno 

I del regolamento del MEC. la 
unita contadina (poicne la bo-
nomiana ha dovuto ricalcare 

I in parte le stesse hchieste 
dei Consorzi e del Centro per 
lo sviluppo delle forme asso-

I dative) ha dato i suoi frutti. 
Ma U problema dell'olivi-

Icoltura italiana di fronte al 
MEC e destinato. nei mesi che 
verranno a suscitare ben altre 

Icontraddirioni e ben altre bat-
taglie a cui non basteranno 
le sole forze organirzate nei 

I consorzi olivicoli. e cne chia 
meranno in causa problemi di 

I politica economica generate. 
Fra due armi non avra pio 
vigore lattuale regolamento 

Iprowisorio. basato su una in 
tegrazione di prezzo per co-
prire la diflferenis fra un bas-

I so prezzo di mercato e gli 
I alti costi di produzione. Cosa 

I sara dell'olivicoltura italiana? 
n problema e di ordine cco-
nomico e d'ordine politica Vi 

L 

e innanzi tutto da considerare I 
che il patrimonio olivicolo del • 
paese e valutato ad un valore I 
di oltre 5.000 miliardi di lire. * 
che Toliveto occupa. tra col- I 
ture specializzate e promiscue. | 
oltre due milioni di ettari di 
terreno su cui insistono 175 I 
milioni di piante. molte delle I 
quali sono il frutto di recenti • 
investimenti. soprattutto nelle I 
zone di riforma. Una «pro-
grammazione > che vole.sse I 
cominciare col buttare all'aria I 
un cosi cospicuo. millenario . 
patrimonio di difficile sostitu- I 
zione per la natura stessa dei 
terreni sui quali cresce 1'olivo. I 
specie nelle zone collinari e | 
su terreni argillosi del Mezzo-
giorno, comincerebbe con una I 
perdita secca ed irrecupera- I 
bile per tutta I'economia del . 
paese. I 

Ma se enorme e la dimen-
sione economica del problema. • 
ancora maggiore e quella no- I 
litica. L'olivo e una risorsa 
fondamentale del Mezzogiorno. I 
e in regioni come la Calabria | 
e la Puglia rappresenta il 25 
per cento del reddito agricolo. I 
valorizzandone soprattutto le I 
zone piu misere e impervie. • 
Se si vuole salvare I'olivtcol- I 
tura occorre sostituire alia 
programma zione fondata su I 
< poli di sviluppo >. su ristret- | 
te isole ad alta produttivita. 
una programmazione estensi- I 
va. che non ignori la collina e ' 
la montagna. che afTronti pro-
blemi di profoode sistemazio- I 
ni del suolo. di trasformazioni • 
fondiarie. di irrigazione. di • 
meccanizzazione. | 

D primo problema politico 
che nasce dalle vicende della I 
olivicoltura e dunque 1'inver- I 
sione del tipo di programma- • 
zione: ma immediatamente I 
pone anche un secondo pro
blema politico. L'oliricoltura e I 
stata sempre la fonte della | 
piu alta rendita fondiaria. de- . 
gli aftltti piu elevati. dei con- I 
tratti abnormi del Mezzogior- • 
no Rapina dei contadini. strut • 
tamento delle raccoglitrici. as- | 
senza di investimenti sono stati 
i tre pilastri su cui si e tra- I 
dizionalmente fondata I'olivi- • 
cottura. pilastri ridotti ora al- • 
lassurdo dello stesso MEC I 
Superare lo scogbo del MEC 
non e possibile che rimuoven- I 
do le ragioni stesse per cui I 
Polivicoltura e fl settore forse . 
piu arretrato dell'agricoltura I 
italiana. ' 

Ci troviamo. dunque, dj 1 
fronte a quakosa di piu che | 
a un problema settoriale: sia-
mo. in realta di fronte a uno I 
dei nodi deU'economia agricola I 
italiana. di fronte a un punto • 
d' incontro dei problemi di I 
struttura: regime fondiario. re
gime contrattuale. rappnrto con I 
Tindustria. Quanto basta per | 
suscitare — sia che si discuta 
del Piano Verde, o del pro- I 
gramma Pieraccini. o degli ' 
enti di sviluppo — una vasta • 
mobilitazione unitaria di forze I 
politiche e sindacali 

J 

ottima e ancora lontana poichi 
si ha un trattore ogni 47 ettari: 
nell'ltalia meridionale lontanissi-
ma (un trattore ogni 70 ettari); 
fuori di ogni prospettiva imme-
diata in Sicilia e Sardegna (un 
trattore ogni 115 ettari). 

Non staremo a ripetere che ogni 
tipo di coltura richiede portico-
lari forme di meccanizzazione, 
per cui nella orticoltura e frutti-
coltura meridionale occorre una 
meccanizzazione complessa d't piu 
difficile attuazione. E" qui il pun
to di svolta. o di resistenza. in-
contrato dalla meccanizzazione? 
A nostro parere non & solo qui. 
Giii in questi ultimi dieci anni 
le operazioni di meccanizzazione 
complessa si sono dimostrate ra
pidamente atluabili laddove han
no incontrato un terreno favore-
vole nei tipo di impresa agraria. 
Nei dieci anni (1956-65) il parco 
motoristico dell'agricoltura italia
na e passato da 237.978 unita a 
ben 748842. ma nei 1961 c'i sta 
ta una particolare accelerazione 
che coincide puntualmente con i 
massimi di esodo agricolo e con 
Vinizio. anche in agricoltura. di 
un'intensa ricerca di mezzi sosti-
tutivi di manodopera da parte 
dell'azienda capitalistica. Da al-
lora il processo di meccanizza
zione si e modellato sulle tra
sformazioni nell'azienda capitali
stica, ha beneficiato del Piano 
Verde e dell'esodo. si e poi at-
tenuato di fronte al < rientro > di 
quote di manodopera agricola nel
le campagne. Ma sopratutto si 
& arrestato. quasi sempre. sulla 
soglia dell'azienda contadina. 

Molti tecnici hanno gid rileva-
to. infatti, che — compatibilmen-
te con le strutture agricole esi-
stenti — il processo di meccaniz
zazione ha valicato talvolta i li-
miti di convenienza nei caso del
l'azienda contadina. Nei presen-
tare i dati UMA si insiste nei 
mettere in rilievo che la riduzio-
ne dei consumi di carburante per 
cavallo vapore da 70 chilogram-
mianno (1956) a 41 chilogrammi 
(1965) e dovuta essenzialmente a 
ragioni tecniche. Ma certo non 
solo ai miglioramenti dei motori, 
dal momento che gid oggi inda-
gini particolari hanno messo in 
evidenza che in intere province 
il parco trattoristico e utilizzato 
ben al disotto delle 9001000 ore 
all'anno necessarie per avere una 
convenienza economica: talvolta 
Vazienda contadina non super a 
le 500600 ore d'impiego. 

La situazione peggiora se pas-
siamo a vedere cosa accade per 
le macchine piu complesse. o di 
uso piu stagionale. come le mie
titrebbie. le scavatrici di bielole. 
le piantatrici del tobacco. Non 
solo i campi di molti poderi mez-
zadrili o di piccoli proprietary 
sono inadatti a queste macchine. 
ma il noleggio da parte di agenti 
esterni all'impresa agricola sta 
diventando la regola. 

La separazione fra azienda 
agraria e strvmenti di lavoro 
meccanici k una cosa accettabile 
soltanto fino a che rimane un 
fatto tecnico e non d'wenta. in
vece. una fonte di costi economi-
ci addizionali e di un addizionale 
votere di controllo dei capitalist 
sul settore contadino. Maggiori 
costi e maggiore subordinazione 
sono. del resto, un ostacolo og-
gettivo al processo di meccaniz
zazione e dei suoi effetti e libe-
ratori » sulla manodopera agrico 
la. effetti su cui tanto insiste 
certa sociolopia oiu*tificatoriri 
dei processi di trasformazione 
capitalistica nelle campagne Non 
c'i dubhio che questo gruppo di 
problemi sono attualmente molto 
sottovalutati net movimento con
tadino. 

Insufficiente seguito ha axmto 
una iniziativa, condotta al sue-
cesso a Ravenna, che ha portato 
alia istituzione di un contributo 
contrattuale delTindtuiria sacca-
rifera al Consorzio bieticoltori 
per la creazione di vn proprio 
parco-macchine. \JO sriluppo dei 
consorzi nri settori del tabacco, 
delYolivicoltura. degli ortofmtti 
ccii ha certamente creato le con-
dizioni per promuorere sn va*te 
ba^i la aeslinne collettira delle 
macchine ma questa si k insuffi 
cienlemmlr srduopatn anche rxr 
In Vmitatezza dei mezzi fonjitt 
dal P<ann Verde e la formn del 
finanziamento. Anche il Piano 
Verde n. 2. pvr con la norma che 
aoerola Vacqmsto di piccole mac
chine ai contadini. non ha affron-
tato fl problema: di qui la gran
de importanza che pud avere la 
creazione di una nuova fonte di 
finanziamento (contrattuale) del
la meccmizzaHone. fonte che 
porta natvralmente con ti Video 
delta oestione coUettwa. 

Un'altra via da non esclndere 
& la creazione presso aii enti di 
sviluppo. in una forma control-
lata che oarantisca una ttretta 
coordinazione con le imprese 
cor.tadine e una oestione a co<ti 
e ricari. di centri di macchine 
complexse che agiscano non snlo 
sulle esioenze attuali ma pro 
muovano e spingano avanti Q rin 
nocamento tecnoloaico con una 
azione dimo*trativa e di stimolo 

Solo a queste condizioni u* 
cpunto di svolta* attuale potrA 
tradursi in qualcosa di positivo 
per Tinlera agricoltura italiana. 

r. s. 

200.000. 

VENDUr DI TRATTORI REAUZZATE NEL 1985 
DAI PRINCIPALI PAESI EUROPE! (D»tl CEMA) 

150 000 

100.000 

Anche neU'ultimo anno 1'IRI 
— il grande complesso a parte-
cipazione statale la cui attivita 
si estende nelle piii diverse ed 
important! branche industriali, 
dalla siderurgia alia meccanica. 
dai trasporti aerei e marittimi 
alia radio-televisione — ha di-
mostrato una maggiore dina-
micita rispetto al settore eco-
nomico private Nei 1965, infat
ti, gli investimenti fatti dal-
1'IRI sono aumentati rispetto al 
19&4 del 12%. Questo dato e tan-
to piii significative se si tiene 
conto che nello stesso periodo 
gli investimenti privati sono 
diminuiti di circa il 7% nei 
complesso e del 10.5% circa nei 
settori nei quali le aziende IRI 
svolgono la loro attivita. 

L'aumento del 12% prescinde 
dagli investimenti nella side
rurgia essendo venuta a cessa-
re, nei 1965, la fase di maggio
re impegno finanziario per i 
nuovi impianti che gia sono en-
trati in produzione. Ma anche 
in queste condizioni la siderur
gia. nei 1965, ha assorbito 248 
miliardi pari al 43% degli in
vestimenti del gruppo per 1'av-
viamento del centro di Taranto. 
per l'ampliamento dei centri di 
Bagnoli e Cornigliano, per i 
programmi di ammodernamen-
to di impianti presso la Terni. 
la Dalmine e la Breda. 

Questo orientamento degli in
vestimenti ed anche i dati sul
la consistenza patrimoniale del 
gruppo dicono che almeno lino-
ra e malgrado opposte esigen-
ze ed indirizzi contrastanti, la 
tendenza di fondo degli inve
stimenti IRI si indiriz/a verso 
industrie produttive di grandi 
dimensioni. pur essendo sempre 
di non poco conto gli investi
menti per determinati servizi 
(85 miliardi per il settore auto 
stradale; 136 miliardi, pari al 
24% degli investimenti totali 
nei 1965 per il settore telefoni-
co; 13 miliardi per il settore ra-

La FILLEA CGIL sollecita il governo 

Migliorare I'assistenza 
agli edili disoccupati 

II nuovo contratto all'esame del sindacato - La categoria mobilitata per 
una riforma urbanistica che sostanzi una nuova politica della casa 

diotelevisivo). 
Tutti questi dati sono conte-

nuti nei bilancio consolidato del 
gruppo reso noto ieri. Si tratta 
di un documento che fornisce 
per l'assieme delle societa che 
fanno capo all'IRI una visione 
d'assieme sia della gestione 11-
nanziaria che della situazione 
patrimoniale. Nei quadro of-
ferto dal bilancio del gruppo 
IRI sono di particolare into-
resse anche i dati riguardanti 
i mezzi di finanziamento. Sotto 
questo aspetto si puo rilevare 
che nei 1965. su un totale di 
investimenti IRI di 5.266 mi
liardi di lire, i mezzi finanziari 
provenienti dallo Stato — at 
traverso il Fondo di dotazione 
del gruppo — sono stati pari a 
416 miliardi. pari ad appenn 
1'8% del totale. Per il restante. 
ossia per oltre il 90%. 1'IRI si 6 
approvvigionato su] mercato 
dei capitali in Italia e all'estero. 

La cospicua mobilitazione di 
mezzi finanziari sul mercato dei 
capitali e del risparmio nazio
nale e avvenuta — giova ricor-

darlo — in un anno (come nei 
1964, del resto) in cui il «ca
vallo » della privata iniziativa 
— per meglio dire dei grandi 
gruppi — continuava « a non 
here », proferendo far aumen-
tare a disnvsura i depositi ban-
cari improdiiUivi. gli altri « ac-
cantonamenti » di mezzi finan
ziari. o nlimentando addirittura 
la non mai del tutto ccssata fu-
ga di capitali verso le banche 
svizzere o di altri paesi stra-
nieri. 

Queste considera/ioni, ci sem
bra. nnn iittcnuano in nulla le 
critiche che possono essere fat
to a determinati indirizzi del-
1'IRI laddove e riscontrabile 
una subordinazione ai gruppi 
privati. II bilancio consolidato 
del gruppo conferma che il set-
tore pubblico deU'economia na
zionale ha forza e rohustezza 
per fare una politica di svilup
po molto piu audaco ed incisl-
va. svincolata del tutto dagli 
interest dei gruppi privati. 

d. I. 

Intervista del ministro Tolloy 

Tra Italia ed Est 
si profilano 

maggiori scambi 

Inopportuna 

inziativa UIL 

per lo CI FIAT 
TORINO. 4. 

La notizia che la UIL ha chie-
sto isolatamente di indire le 
elezioni di commissione interna 
alia FIAT e oggetto di critica 
severa negli ambienti della FIM-
CISL e della FIOM-CGIL. In 
plena trattativa con la contro-
parte — fa rilevare un co
municato dei due sindacati — 
proprio net momento in cui tutte 
e tre le organizzazioni sindacali 
si apprestavano a formulare le 
loro proposte unitarie, il gesto 
della UlL.appare non solo inop-
portuno, ma gravemente com-
promettente. Le proposte dei sin
dacati ed il loro accoglimento 
da parte della FIAT erano e sono 
infatti considerate pregiudiziali 
alle elezioni delle commission! 
interne nei grande complesso. 
Come e noto, all ra verso un far-
raginoso sistema di preventive 
autorizzazioni, Tazienda impedi-
see di fatto ai membri di CI di 
venire a contatto con i lavoratori 
rendendo impossible ogni reale 
controllo sulla application* dei 
contratto. E' necessario — pro-
segue la nota — evitare I'ecces-
sivo numero del seggi elettorali 
per garantire la segretezza del 
vote ed impedire fingerenza del
le direzioni nei comitati eletto
rali cui deve essere affidata la 
completa gestione delle elezionL 
I sindacati hanno inflne chiesto 
rewmento del numero del mem
bri delle commissioni intern* 
per assicurare una maggiore rep-
presentativita in relation* al n*v 
mero effettivo delle unita azien-
dall. L'UIL — commenta il conw-
nicato della FIOM e della F IM -
ha praticamente rotta una con-
dizione di stretta unita valida 
per conseguire i risultafi conte-
nutl nelle richieste di tutte e 
tre le organizzazioni. CI6 non 
deve influire in alcun modo sulla 
unita di azione contrattuale in 
questa fase perficolarmente acu
ta perche robbiettivo del contrat
to resta al dlsopra di ogni attra 
iniziativa. Anche per questa r*-
gien* la FIOM • la F IM erano • 
ton* elsponibill conclude II co-
munkato, a rinviar* |* elezioni 
di Commtuion* Interna. 

Si e riunito giovedi e venerdi 
a Roma il Comitato edile della 
FILLEA-CGIL per un esame dei 
risultati conseguiti con il rinnovo 
del contratto nazionale degli edili 
e per la definizione delle inizia
tive cui Ja categoria si trovera 
di fronte nei prossimo futuro. La 
relazione introduttiva e stata svol
ta dall'on. Claudio Cianca. Egli 
ha sottolineato come la conquista 
di un nuovo contratto. a parts 
i positivi contenuti economico-
normativi. rappresenta una rot
tura del fronte padronale in cui 
l'ANCE sin dallinizio della ver-
tenza contrattuale si era carat-
terizzata come parte oltranzista. 

N'eU'esprimere i! positivo ap 
prezzamento della segreteria del
la FILLEA CGIL. per i risultati 
conseguiti. Cianca ha sottolineato 
anche i Iimiti di tali risultati. 
precisando peraltro come tali Ii
miti possono e devono essere su-
perati nell'azione sindacale fu-
tura che dovra vedere imoegnati 
i lavoratori edili. Compito della 
organizzazione dei lavoratori — 
ha detto a questo proposito Cian
ca — sara la lotta permanente 
per fl rispetto e la piena. con-
creta appicaziooe del contratto 
a Iivello territoriale per la defi
nizione degli strumenti idonei al-
1'applicazione di alcuni migh'ora-
menti. la lotta contro le viola-
zioni del contratto e delle leggi 
nei iuofihi di lavoro. Un impegno 
particolare sara assimto a so*te 
?no di quelle rivendicazioni fon 
'iamen'ali della ca'e^oria che ri-
euardano il mistlioramento del 
•.rattamento assiv.enziale ai di
soccupati e ai lavoratori in cas«a 
integrazinne euadagni. gia da 
tempo - poste airattenzione del 
governo. e per le quali oggi si 
pongono con urgenza dramma-
tica soluzioni immediate e con
crete. Di pari passo saranno al 
centro deli'aziooe sindacale della 
FILLEA i problemi riguardanti 
ana nuova politica della casa. 
alia cui base si ritrovano gli ele-
menti di trasformazione gia da 
tempo indicati dalla FILLEA. e 
in primo luogo la riforma orba-
nistica, rapplicazione e fl fun-
zionamento della legge 167. la 
industrializ2aziane del settore edi-
lizio. la partecipazione in termini 
quantitativi e qualitativi del po-
tere pubblico alle attivita econo-
miche del «ettore Inflne. ha con-
cluso Cianca. sara nostro com
pito rafforzare e consolidate la 
unita sindacale conseguita sia 
pure attraverso non lievi diffl-
colta nei corso della vertenza 
contrattuale. offrendo ad essa 
nuovi e piu proflcui sbocchj che 
non potranno non giovare a raf
forzare la coscienza dj classe e 
il potere contrattuale dei lavo

ratori ed aprire una prospettiva 
della loro condizione di lavoro 
e dj vita. 

Ai lavori del Comitato diret-
tivo ha partecipato Ton. Luciano 
Lama, segretario confederate. 11 
dibattito. sviluppatosi nei corso 
delta giornata di ieri. e poi pro-
seguito sul secondo punto all'or-
dine del giorno che riguardava 
i problemi organizzativi. 

1 
II peso 

maggiore del 
fisco sui 
lavoratori 

Nei 1HS il carico flscale e 
contributivo (totale delle tas
te, imposte e contribufi so
cial!) e stato in Italia pari a 
10311 miliardi, mentre per la 
alimentazione — comprese le 
bevande — gli Italian! hanno 

| in tutto tpeso 10472 miliardi. 

I
La notizia e contenuta nel 
« Ubro bianco > che il mini
stro delle Finanze ha appron-

I t a t o e consegnato ai colleghi 
di govemo. 

Le cifre contenute nel docu-

I , mento — a parte ie medie 
statistiche che si discotlano 

I o w i a m e n t e dalla realti — 
confertnano che la maggior 
parte del carico fiscale vero 

I e proprio e pagato dai lavo
ratori e in generate dai con-
sumatori. Su ogni I N lire di 

I entrate fiscal! e contributive 
I 55,2 gravano sui redditi (ma 
• di esse 34,5 sono relative agli 
| oneri sociali, 21,7 sono pagate 
I come tasse erariali e local! 
I anche da colore che vhnmo 
. di reddHi ftssi). Altre 12J lire 
I — su IW — sono incastate 

sotto forma di imposte sui 

I consumi, cui si aggiungono 
M Rr* pagate per tasse tut 

I « movimento delle mercl », an-
ch'esse quindi tbonate dai 
consumafori. 

I Nel « Libra bianco» il mi
nistro afferma che II carico 
flscale itallano ha raggiunto 

I ooni limite di sopporfabilHa. 
C!6 non teglie che le eva 

I s i o n i fiscali contlnuino e che 
i grandi redditi tiano poco 
tasseti, mentre anche in que-

I t t i glomi vengono autnentate 
le taste tul consume della 
tltHrklta * «Vtll* btvande. . 

La possibilitd di promuove-
re una maggiore liberalizzazio-
ne degli scambi economici tra 
Vltalia e i paesi socialisti c 
un argomento attualmente al
l'esame di riunioni al ministe-
ro del commercio estero e tra 
titolari di diver si dicasteri in-
teressati al problema. Lo ha 
dichiarato il ministro del com
mercio estero, on. Tolloy. in 
una intervista all'Agenzia * Ita
lia ». 

II nostro paese — ha detto 
il ministro Tolloy — e stato 
uno dei primi a promuovere 
una maggiore liberalizzazione 
degli scambi con i paesi del-
I'Est. Successivamente Fran-
cia e Germania federale hanno 
sopravanzato Vltalia perlome-
no sotto il profilo degli accordi 
formali. Si tratta — ha pro-
seguito il ministro — di un di-
vario che dovra essere cnl-
mato. in «corrispondenza con 
la politica seguita dal governo 
di centra sinistra, ed oggi con-
divisa anche dagli Stati Uniti ». 

71 ministro ha anche accen-
nato al problema che si pud 
porre a lungo termine nei rap-
porti commercials con i paesi 
dell'Est, oggi — ha detto — 
caratterizzati dalla comple-
mentarieta della rispettiva do
manda ed offerta (forniture in
dustriali contro nostri acquisti 
di materie prime e pwdottt 
agricoli). < IVoi ci rendiamo 
conto — ha affermato il mini
stro — che Vindustrializzazione 
di altri paesi o. per quanto ri-
guarda i paesi dell'Est e prin-
cipalmente WBSS la loro ulte-
rinre industrializzazione_ dimi-
nuisrp in prnspetiira la nostra 
possibilitd di esporlare prodot-
ti trasfarmati. 11 problema p 
quello di creare le premesse 
(e questo vale non solo ppr i 
paesi dell'Est) per I'inevitabile 
salto qualitativo che si prepa-
ra nei rapporti commercials su 
scala mondiale. La cooperazio-
ne tecnica ed mdustriale, in
fatti. diventa sempre di piu 
una componente essenziale del 
commercio estero. Un accordo 
come quello della FIAT con 
VVRSS pud. infatti. avere be
nefice effetti anche nel cam-
po della incentirazione tecno-
logica >. 

// ministro ha fornito anche 
dei dati sulla consistenza at
tuale del rnmmprcin con i pae
si dell'Est. Rispetto all'inlpr-
scambio cnmplessivo d"U'Ualia 
esso rappresenta f'S.5% delle 
nnslre importazioni e il 7.5^c 
delle esportazioni italiane. A 
proposito degli aspetti creditizi 
del problema il minktro Tolloy 
ha detto che ttna soluzione deve 
essere trovata caso per caso. 
€sia in rapporto agli affida-
menti che possono essere dati 
dalle controparti. sia in rappor
to aU'utUita che ne pun deri-
tare per il superamento di 
flessioni della nostra produ
zione e della nostra occupa-
zione *. 

Per quanto riguarda i rap
porti economici tra Vltalia e la 
Cma. dopo aver ricordato che 
molti paesi. tra cui il Giappo-
ne. la Germania federale. la 
Francia e Vlnghilterra hanno 
notevoli scambi e guardano 
con crescente interesse a que
sto mercato. il ministro ha af
fermato che in merito cerra 
appTOntato un < programma 
globale* 

Iniziativa CGIL 

per gli enti 

di sviluppo 

in agricoltura 
Gli enti di sviluppo agricolo. 

che secondo la legge dovevano 
avere nuovi consigli di ammi-
nistrazione entro il 24 luglio 
1966. ancora non li hanno. Per 
questa ragione 1'attivita degli 
Enti e menomala con conse-
guenze immaginabili sulla gia 
critica situazione deU'economia 
agricola delle regioni interes-
sate (Venelo. Emilia. Toscana. 
Marche. Abruzzo. Umbria. Pu
glia. Molise. Lucania. Cala
bria. Campania. Sardegna c 
Lazio). II ministro dell'Agricol-
tura non ha fatto Ie proposte e 
il presidente del Consiglio. di 
conseguenza. non ha adempiu-
to all'obbligo di effettuare Ie 
nomine. 

Su questa situazione I'Ufficio 
agrario della CGIL ha richia-
mato l'attcnzione delle Camere 
del Lavoro interessate. In Um
bria e Marche. in particolare, 
le mancate nomine hanno de-
terminato anche il rinvio della 
creazione degli apparati orga
nizzativi degli enti di nuova 
istituzione: in tutte le regioni 

del tutto carenle e liniziativa 
degli enti nei settori di compe-
ten7a indicati dalla legge: con-
cessione di garanzie fidejusso-
rie per il credito a cooperative. 
acquisti di terra con la legge 
dei mutui quarantennali. ela-
borazione dei piani di zona, ap-
plicazione della legge per I'af-
francazione delle enfiteusi. or
ganizzazione delle attivita con-
nesse alia produzione di olive 
e ortofrutticoli che oggi pre-
scntano particolari problemi. 

I fitti Qgrari 
all'esame 

delle commissioni 
provinciali 

Le commissioni tecniche pro
vinciali per la determinazione dei 
canoni di fondi rustici si stanno 
riunendo in piu province. Sono 
gia convocate quelle di Bari. Ca-
gliari. Nuoro. Sassari e Caserta. 
Per quanto riguarda quest'ulti-
ma provincia va temito conto 
che la Commissione centrale ha 
annullato le tabelle formulate 
per lo scorso biennio in quanto 
non si e rispettato I'articolo 3 
della legge 567 relative all'equa 
remunerazione del lavoro del ftv 
tavolo e della sua famiglia. E" 
evidente che la Commissione 
provincia le di Caserta. come tut
te le altre. e chiamata a tenere 
conto della delibera della Com
missione centrale. I rappresen-
tanti deir Alleanza chiedono di 
agganciare i canoni al reddito 
dominicale del 1939 per garanti
re la giusta remunerazione del 
lavoro contadino. Intanto sono 
indctte manifestazioni di fltta-
voli in Campania. Luxam, Pu-
glie, Piemonte, Sicilia. 
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