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A Genova e Napoli si lotta per la stabilita del lavoro 

Fra gli operai della Piaggio 
di Sestri 
occupata 

li vasto movimento rivendicativo nella zona 
sollecita una nuova politica economica — Un 
documento del PCI — « E' il momento, afferma 
un operaio, di dimostrare con i fatti la since
rity delle affermazioni pronunciate in piazza» 

Per il contratto 

In sciopero 
da ieri 

i ceramisti i 
i 

Da ieri a domani circa 400 • 
mila lavoratori di tre settori I 
industriali sono impegnati in 
lotte unitarie contrattuali. I 
Fra Ic diverse rivendicazioni | 
pre<entate dai sindacati per . 
il rinnovo dei contratti un I 
posto prominente occupano le ' 
ricliieite di autnenti retribu- i 
tivi. I 

E' iniziato. in tutte le azien-
de della ceramica, il terzo I 
sciopero dei 40 mila dipen- I 
denti per il rinnovo del con- • 
tratto collettivo di lavoro. che I 
ha la dnrata di 48 ore. I pn-
mi dati confcrmano l'alta I 
percentualc gia raggiunta in I 
quelli precedenti. ed ovunque . 
l'astensione dal lavoro rag- I 
giunge punte altissime. Ecco ' 
alcuni dati: Varese 95%. i 
C-enova 97 'o, Salerno 80 f*. | 
Caserta 100 %. Ceramica Pu-
fjliese 100 %, Cagliari 100 1, I 
Macerata 85 %. Milano 95 %, I 
Pisa 96 c.'o, Firenze 95 % • 
(escluso Sesto Fiorentino), I 
Modena 95 %. Rej,'gio Emi-
lia 95 %. I 

E' conrermalo altresi il nno- • 
vo sciopero che avra luogo I 
nei giorni 28. 29 e 30. | 

Calzaturieri ' 
I 130 mila lavoratori del | 

scttore calzaturiero iniziano 
oggi e proseguiranno domani I 
il nuovo sciopero unitario per | 
il contratto. La lotta tende, 
oltre ad ottenere migliora- I 
mcnti rctributivi. anche a de- ' 
bellare le fa see di sottosa- i 
lario. Nel settore calzatune- | 
ro. infatti. oltre alia pratica 
di evasioni contrattuaji con- I 
tributive i salari sono molto I 
miscri. Questo con^ente agli • 
industriali un costante e pro- I 
speroso aumento dei loro pro-
fitti. Un esempio: un taglia- I 
tore della Magli di Firenze | 
guadagna 424 lire l'ora; un 
suo collega alia francese Vil- I 
las ne prende 650 e uno alia • 
tedesca Salamander R22. i 

Legno 
Anche i 250 mila operai del 

legno si asterranno dal la- I 
voro oggi c domani per ot- | 
tenere il rinnovo del con-
tratto. I 

ONIG 
Da ieri e in corso lo sc:o- . 

pero, che si conclude oggi. I 
dei dipendenti dell'Opera na-
zionale invalidi di guerra. II I 
consiglio di amministrazione | 
rifluta di applicare la legge 
in vigore dal febbraio 1966 I 
relativa alia soppressione dei • 
ruo'j aggiunti e all'inquadra- i 
mento degli appartenenti a | 
tali ruoli. , 

I I 

Rientrato 
dall'URSS 

delegazione 
deirUIL 

Nei giorni scorsi una aclcpa-
sionc dell' Unione italiana del 
lavoro ha visitato 1'Unione So-
vietica dove ha avuto una serie 
di incontri con i dirigenti dei 
sindacati sovietici. La delega-
Tione era composta dai secre-
tari della U1L Bruno Corti. Raf-
faele Vanni e Rucgero Ravenna 
• dal rcsponsab:Ic dcl.'ufficio 
rapporti in'emazionali della con-
federazione. Valerio Agostinone. 

n Consiclio centrale dei sin
dacati sovietici d stato invitato 
dai dirigenti della UIL a in\-iare 
in Italia una propria delega-
zione 

In una dichiarazione all3 stam-
pa il segretario confederalc Bru
no Corti ha dichiarato che «il 
significato del nostro viaggio sta 
proprio nel fatto che pur nel 
rispetto degli impegni e delle 
convinzioni che legano la UIL 
alia CISL mternazionale. noi ri-
tcniamo che i tempi della gucr-
ra fredda siano superati e che 
bisogna cercare di operare nello 
spirito di una conoscenza piu 
diretta e approfondita delle dif
ferent! realta che esistono tra 
i vari paesi e dei different! modi 
di afTrontarle che ne derivano 
per i sindacati. Questo non si-
gnifica quindi venir mono alia 
nostra linea di adesione alia 
CISL intcrnazionale. ma soltanto 
d ie riteniamo utile il supera-
mento dei vecchi tabu e delle 
forme di discriminazione. che 
nel nuovo clima di rapporti jn-
lemazionali non hanno piu nulla 
rMione di c s s c r o . 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 23. 

Era appena trascorsa la pri
ma nolle di occupazione del
la fabbrica quando. ieri mat-
tina. ci siamo recati alia « Ri-
naldo Piaggio » di Sestri. Ope
rai e impiegati discutevano 
dei problcmi che I'occupazio-
ne comporta. delle prospetti-
che che la loro lotta. unita-
mente a quella dei metalmec-
canici sestresi — protagonisti 
del forte sciopero unitario 
svoltosi venerdi — puo aprire 
alia battaglia generate per i 
posti di lavoro e un nuovo 
orientamento nella politica 
dell ' lRI e delle partecipazioni 
statali. 

L'occupazione della Piaggio 
e il movimento rivendicativo 
in atto nelle fabbriche aprono 
una fase nuova nella lotta per 
il rilancio dell'economia ge-
novpsc e ligure. confermano i 
caratteri strutturali della cri-
si del nostra apparato econo-
mico. ripropongono a tutte le 
forze politiche economiche e 
sociali — 6 detto in un comu-
nicato della Federazinne geno-
vese del PCI — l'esigenza di 
unire alia denuncia un impe-
gno a fondo nell'indicazione 
di tutte le soluzioni, concrete 
e possibili. in grado di garan-
tire una svolta nella situazio-
ne della citta e della regione. 

Di fronte al crescere di una 
spinta unitaria che si mani-
festa sia nelle lotte per mi-
gliorare la condizione retribu-
tiva, normativa e ambientale 
dei lavoratori. sia nelle lotte 
per la difesa del posto di la
voro, spetta ai partiti della 
classe operaia — e detto an-
cora nel documento comuni-
sta — non solo il compito di 
organizzare un grande movi
mento di solidarieta con i la
voratori della Piaggio. ma so-
prattutto di indicare precisi 
obbicttivi capaci di incidere 
sulla realta. 

II documento. infine. avanza 
alcune concrete proposte per 
un esame della situazione nel-
l'ambito di riunioni delle am-
ministrazioni di Genova e Sa-
vona. in seno al comitato re-
gionale per la programmazio-
ne sollecitando, intanto. 1'as-
segnazione delle commesse 
prospettate per lo stabilimen-
to Piaggio. non certo da con-
siderarsi questo come inter-
vrnto risolutivo. 

«Bisogna — ci diceva ieri 
mattina un operaio — che la 
nostra lotta non resti isolata. 
E ' ora il momento di provare 
con j fatti la sincerita delle 
affermazioni che vengono 
pronunciate in piazza >. 

C'e csigenza di chiarezza. e 
c'e anche una legittima diffi-
denza nei confront! di chi. 
avendo responsabilita di go-
verno a Genova e a Roma 
non ha il coraggio di denun-
ciare i guasti provocati dalla 
politica economica perseguita 

Viva e, intanto. 1'attenzione 
sulla lotta alia Piaggio. I pri-
mi episodj di solidarictii po-
polare sono stati salutati con 
gioia dalle maestranze. Gli 
studenti del Cassini e del Do-
ria si sono impegnati per una 
sottoscrizione. altri giovani 
hanno consegnato la somma 
raccolta in una sottoscrizione 
volante in un bar della zona. 
circoli giovanili fanno giun-
gere le loro offerte. 

Episodi di questo genere si 
sono succcduti nella giornata 
di ieri. anche al centro di rac
colta organizzato nei locali 
della Croce Verde sestrese. 
C'e bisogno di tutto. in fab
brica. per sviluppare una bat
taglia che non si sa fino a 
quando dovra durare. 

< Stanotte ci siamo arran-
giati Per dormire e'erano 
brande a suffieionza ma ab 
biamo sofferto un no' di fred 
do per la mancanza di coper-
te>. c Beh — ci ha detto un 
anziano operaio — ho avuto 
meno freddo di quando ci han 
no detto della sospensione a 
zero ore settimanali. Pensa. 
significa dover vivere con 16. 
al massimo 18 mila lire al me-
se! >. « E scriva — aggiunge 
un altro — che da t re anni 
viviamo con salari che media-
mente non superano le 55-60 
mila lire al mese ». 

Dalle parole di questi lavo
ratori emerge una realta uma-
na e sociale che va molto al 
di la della questione « Piag
gio ». E ' una realta che gia 
coinvolge altre migliaia di la
voratori e che. domani (se 
non si muteranno le linee Ton 
damentali della politica eco 
nomica attuale che ritrovia-
vo in larga misura nello stes-
so piano di sviluppo quin-
quennale) potrebbe investirc 
al tre c non poche fabbriche. 

La CCE chiusa da 10 giorni 
Ieri i cancelli sono stati aperti per i soli impiegati — II posto di 
lavoro e sempre in pericolo — L'intera cittadina di S. Giorgio a 

Cremano solidale con le maestranze 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 23. 

Questa mattina, dopo died 
giorni di serrata. la CGE di 
S. Giorgio a Cremano avrebbe 
dovuto riaprire i cancelli. Lo 
ha fatto. ma sono entrati solo 
gli impiegati e. dopo. i cancelli 
sono stati nuovamente richnisi: 
il braccio di forza tra dire/i(K 
ne e maestranza (600 ojx?rai) 
continua. Per spezzare la lotta. 
iniziata due settimane fa IKT 
rivendicare la stabilita del po
sto di lavoro. la direzione non 
ha esitato a ricorrere alle piu 
diverse forme di intimidazione: 
prima ha chiuso lo stabilimen-
to (dove si procede al montag-
gio di frigoriferi), poi ha li-
cenziato 5 operai. tulti dirigen
ti sindacali. tra cui due candi
dal i alle elozioni per il rinnovo 
della cornmissione interna cd 
un commissurio di fabbrica del 
la FIOM. il conipagno Antonio 
Piccolo. 

La lotta — guidata dalla 
FIOM. dalla CISL e dalla UIL 
— aveva avuto inizio pe rpor-
tare avanti una richiesta pre-

ci.sa: garan/ia del ixisto di |a-
vo!o. I^i direzione. infatti, ogni 
(liiulvolta vi e carenza di com
messe o manca del materiale 
l>er il niontaggio dei frigoriferi 
e si creano delle ore « vnote » 
nello stabilimento. mette la mae
stranza ad orario ridotto. o ad-
dirittura. come ha fatto questa 
estate, chiude la fabbrica e se 
i lavoratori restano senza sa-
lario. affari loro dicono i diri
genti della CGE. 

In realta non mancano le 
commesse: il metodo della di
rezione e un altro. Quando vi 
6 da lavorare non si conosce 
riposo: le ore di straordinario 
diventano la normalita; i turni 
di lavoro diventano intollerabi-
li: ma guai a lamentarsi [>er-
che la direzione risponde: quel
la e la porta, se vnlete andare 
via come voi ne trovo a centi-
naia. Quando |K)i le commesse 
sono finite allora la direzione 
parla di «difficolta > e natu-
ralmente le scarica sui lavora
tori. Questo giochetto lo porta 
avanti da anni. ma questa volta 
i lavoratori sono decisi a non 

mollaie. Hanno iniziato una du
ra lotta e lo sanno ma hanno 
dalla loro paite la solidarieta 
del movimento sindacale. delle 
ACLI, dei commercianti. della 
giunta comunale — che ha lan-
ciato la proposta di una sotto
scrizione per costituire un fon
do di solidarieta — dell'intera 
citta: cortei e manifestazioni 
pubbliche hanno |>ortato a cô  
noscenza della intera cittadi-
nanza di S. (Jiorgio a Cremano. 
un centro alia periferia di Na-
poli. la situazione drammatica 
di questi lavoratori che arriva-
no, ogni mese. ad un salario che 
non supera le 40 42 mila lire e 
che diventa di 47 mila lire solo 
se si fanno otto ore di seguito 
alia catena di montaggio. Ma 
le manovre e le provocazioni 
dei padroni, i licenziamenti dei 
dirigenti sindacali non hanno 
fiaccato la lotta che. oggi. ha 
anche un altro obiettivo: rien-
trare in fabbrica tutti insieme. 
insieme anche ai 5 compagni 
licenziati. 

Lina Tamburrino 

Il coraggioso esperimento di 12.000 commercianti 

UNITI PER A CQUISTARE 
SEN1A L INTERMEDIARY 

La riforma della rete distribute possibile solo con una nuova politica che riconosca la vali
dity sociale della piccola e media impresa — II PCI afferma questa funzione sia per I'oggi 

che per una trasformazione democratica e socialista del paese 

Iniziativa del PCI per far uscire le campagne dalla crisi 

Quattro proposte 

per rinnovare 

lolivicoltura 
La relazione di Gallo a Rossano C. e le conclusioni 
di Alinovi: cacciare gli agrari parassiti dall'oliveto 

Dal nostro corrispondente 
ROSSANO CALABRO. 23 

Prescnli delegazioni provenien-
tl dalla Punlia. dalla Lucania, 
dal Lazio, dall'Abruzzo. da tut-
ta la Calabria e dalle altre re-
nioni olwlcole italiane, si e term-
ta qui ieri la Conjerenza nazio-
nale del PCI sui problemi del-
Volivicoltura. 

I lavori della Conjerenza. pre-
sieduti da Pietro Grifone. segre-
tario dell'Ufficio meridionale del 
partita, sono iniziati con una re~ 
lazione introduttiva di Nicola 
Gallo. della Sezione agraria 
centrale. U compagno Gallo. 
dando per acquisita Tarioli-
si sulle caratteristiche struttu
rali del settore olivicolo (essa 
k ampiamente contenuta nel do
cumento preparatorio della Con-
ferenza). si & invece soffermato 
sui problemi immediali che in-
vestono le lotte delle masse e 
Viniziativa del partito. 

< La nuova campagna olearia 
6 praticamente iniziata — ha 
detto il relatore — ma ancora il 
governo deve decidere i criteri 
sulVintegrazione del prezzo del-
Volio. mentre ci sono da liqui-
dare 200 mila pratiche di inte-
grazione della campagna prece-
dente. Ormai i trascorso un an
no dall'entrata in vigore della 
politica comunitaria nel settore 
delle materie grasse di origine 
vegetale e. come era stato pre-
visto. una grave situazione mi-
naccia il settore olivicolo dove 
appare con sempre maggiore 
chiarezza Vintento del governo 
di maro'tnalizzare ulteriormente 
tale tcttore difendendo lattua-
Ir assetto proprietario e }au& 
rendo lo sfruttamento e la rapt-
na nei confronti dei lavoratori, 
enntadini e consumatori da par
te dei grossi gruppi industriali 
e finanziari». 

Gallo ha chies'o alcune misu-
re urgenti che si possono cosi 
sintelizzare: 

1) tmmediata discussione della 
legge per la intcgrazione del 
prezzo ai produttori. introducen 
do alcune modifiche proposte dal 
PCI gia nella prccedente cam
pagna olearia. e cioe: Vintegra-
zione deve es*ere data ai pro-
dutton' e possessori di olive e 
non ai detenton di olio; VAIMA 
deve essere rafforzata. articola-
ta e dotata del compito di tn-
tcrvenire direttamente sui mer-
cato per acquistare e vendere 
/orti quantitativi di olio ai prez-
zi stabihti; le associazioni dei 
produttori devovo assumere un 
ruolo altivo nella politica di in-
tegrazione. 

2) Approvazwne di una legge 
sulla denominazxonc degli obi di 
origine che sia comprensiva di 
una poliUca di attivo sostegno 
e promotrice di impianti coope-
rativistici di pnmo e secondo 
grado nelle zone di produztone. 
favorendo lo sviluppo di organi-
smi consortu'i ed associativi cui 
demandare il compito della lotta 
antiparassitaria del migliora 
mento delle strutture e della spe 
cializzazione produttiva deU'im-
presa coltiv<itrice. 

3) Finanziamento immediato di 
piani di inferpento degli enti di 
sviluppo per la modifica delle 
attuali strutture proprietarie. 
sulla base dei vecchi e nuovi 
poten che gli enti stessi deten-
gono 

4) Finanziamento dei progetti 
di irrigazione aid definiti e ap-
provati. 

Sulla relazione sono inlervenu 
fi i compaoni Stasi (Cansorzio 
oliricolo della Puglia). Magistri 
(Consortia olivicolo del l^azioi, 
Turno (Consorzio olivicolo della 

Lucania). Ventura (Comitato re-
gionale PCI di Puglia), Grifone. 
Pisuno (Cornmissione femminile 
PCI di Cosenza). 

II dibattito & stato concluso 
da Abdon Alinovi, della Direzio
ne del partito. il quale ha sot-
tolineato il carattere meridio-
nalista e nazionale dell'iniziati
va del PCI che intende affronta-
re uno dei nodi dell'arrelratez-
za dell'agricoltura e della socie-
ta meridionali. «Non solo nel 
passato ma anche nel presente 
— )ia sostenuto Alinovi — la oli-
vicoltura del Sud d legata stret-
tamente alia prevalenza della 
grande proprieta fondiaria as-
senteisla che. fino a ieri all'om-
bra del protezion'ismo, ed oggi 
nel quadro della politica del 
MEC. costituisce uno dei fattori 
principali della subordinazione 
dell'agricoltura meridionale al 
capitale monopolistico del Nord.* 

Dopo avere sottolineato il 
valore del movimento in atto, 
che ha portato alia istituzione di 
numerosi centri associativi tra 
piccoli e medi produttori. ed an
che di oleifici sociali. Alinovi 
ha indicato i punfi fondamentali 
del piano politico che i comu-
nisti propongono nel settore oli
vicolo: destinazione di tutti i 
fondi MEC ai produttori di oli
ve. democratizzazione dell'AIMA 
e sua efficienza nelle relazioni 
con la produzione e con il mer-
cato. nuova leg'tslazione nel set-
tore olivicolo. 

c L'oliveto. ha concluso Alino
vi. non pud essere considerato 
come il santuario della grande 
proprieta terriera. Cacciare Va 
grario dall'olireto con tutto il se
guito di parassitismo che I'ac-
compagna (sottosalario. gabelle. 
miserie) significa conquistare la 
condizione principale per irri-
gare l'oliveto. consociarlo con gli 
agrumi. svilupparne la quantita 
e la qualita >. 

Oloferne Carpino 

Ventimila coloni 
rif iutano i canoni 

Nel Lazio I'applicazione della legge 607 e una realta irre-
versibile - L'incontro dei parlamentari comunisti con i 

contadini ad Anagni 

ANAGNI, 23. 
Sono gia 20 mila le fami-

glie di coloni ed enfiteuti che 
nel Lazio hanno rifiutato di 
pagare i vecchi canoni e divi-
dere i prodotti col padrone. Al 
posto delle corrisposte hanno 
mandato una bella lettera in 
cui si avvertono gli ex padro
ni che, ormai. si applica la 
legge 607: canone in base al 
reddito dominicale e avvio 
della pratica di affrancazione. 
Quattro anni di lotte. per l'ap-
plicazione di una legge che 
ha avuto persino l'unanimita 
del Parlamento. hanno fatto 
maturare la situazione socia
le nelle campagne. I parla
mentari comunisti Compagno-
ni. Orlandi. Moretti. Pellegrino 
e Mammucari ne hanno avuta 
la dimostrazione negli c in
contri ^ che hanno avuto con 
migliaia di coloni ed enfiteuti 
della provincia di Frosinone. 

L'iincontro di Anagni. tutta-
via. ha avuto particolare si-
gnificato. Aperto da una re
lazione di Mario Bonomo, ha 
fatto capire come ci troviamo 
proprio in queste settimane — 
dopo quattro anni dall 'entrata 
in vigore della legge — al 
centro di uno scontro aspro 
con tutti i beneficiari dei patti 
semifeudali ora messi in cau
sa. Nel solo comune di Anagni 
1300 contadini hanno chiesto 
l'affrancazione: un riscatto che 
vale 400. forse 450 milioni 
all'anno. 1 beneficiari di que
sta autentica tassa. parassi-
tariamente sottratta all'econo-
mia e ai bisogni della gente. 
si contano sulle dita e al cen
tre c'6 la Curia Vescovile; il 
richiamo del denaro dei ca
noni e cosi forte che persino 

Denunzia del sindacato ferrovieri CGIL 

Cinquemila in meno 
per guidare i treni 

La grave carenza di personate pregiudica il nor-
male servizio — E' necessario bandire concorsi 
In sciopero da oggi i copisti delle Conservatorie 

dei registri immobiliari 

Sono piu di cinquemila le uni
ta in meno per il fabbisogno del 
servizio « Movimento e trem » 
delle Ferrovie dello Stato. Que
sta carenza di personale — che 
nschia di pregiudicare la stessa 
possibility di assicurare il nor
ma k? servizio — e destinata ad 
aumentare nei prossimi mesi per 
effetto dei normali pensiona-
menti. La grave denuncia e con 
tenuta in un comunicato della 
sejrreteria nazionale del SFI-
CGIL. il sindacato unitario dei 
ferrovieri. 

Nel documento il sindacato sot-
tolinea I* atteggiamento elusivo 
che su questo problema mantie-
ne I'autorita politica e conferma 
di voter ripresentare ncll'incon-
tro previsto per domani col mi-
nistro Scalfaro la richiesta di 

i bandi di concorsi per nempirc 

i vuoti di queito dclicatu set-
tore operativo dell'azienda. Al
tre richicste sono quelle di un 
aceonto sui «prem-o produttivi-
stico >. la nvalutazione delle 
competenze accessone collegate 
al rischio e a) disagio. Sara 
solkcitato anche I'inizio delle 
trattative per la riduz:one della 
settimana lavorativa. 

Oggi. intanto. ha inizio lo scio
pero a tempo indeterminato dei 
copisti ipotecan in servizio pres-
so le Conservatorie dei registri 
immobiliari. Questi lavoratori n 
vendicano una sistemazione giu 
ridico-economica. Essi pjr svol-
gendo un compito istituzionale 
e permanente deU'Ammimstra-
zione flnanziaria statale sono 
soggetti. pero. a un contratto 
di lavoro private 

una decisione della Conferen-
za episcopate italiana rivolta 
u liquidaru i rapporti coloni-
ci e rimasta inascoltata 

Gli ex padroni delle colonic 
dicono di sperare in un ricorso 
alia Corte Costituzionale che 
sara discusso U prossitnu 7 
novembre. In realta. lo scon
tro sociale ormai in atto in tut-
ta la colonia non puo piu es
sere risolto in tribunate: an
che se la Corte Costituzionale 
porgesse una mano agli eredi 
della feudalita, trovando qual-
che « vizio di forma > a loro 
favore, toccherebbe al Par
lamento fare una terza e piu 
perfezionata legge. U basso 
indennizzo fissato dalla legge, 
infatti, e in rapporto alia fun
zione esercitata dalla proprie
ta : assenteista, rapinatrice, 
causa di miserie tragiche. Nel
la zona di Piglio. subito dopo 
aver cessato la corresponsione 
dei canoni, decine di vignaioli 
hanno potuto tornare a lavora
re sui poderi dai quali erano 
emigrati disperati. 

E ' su queste miserie che e 
costruita anche una struttura 
politica reazionaria. II Comu
ne di Anagni e la Provincia di 
Frosinone, ad esempio, hanno 
decine di casolari ' borgate 
senza luce elettrica ma non 
muovono un dito per utiliz-
zare i fondi della Cassa per 
il Mezzogiorno e del Piano 
Verde, per impegnare I'ENEL: 
assistono indifferenti aU'arre-
tratezza in cui vive la gente. 
L'Ente di sviluppo agricolo 
e introvabile; si e dovuto lan-
ciare una petizione (ancora in 
corso) per invitare l'Ente di 
sviluppo a intervenire in pro
vincia di Frosinone, aprendo-
vi propri uffici di assisten-
za tecnica. costruendo una 
centrale del latte e un mungi-
mificio 

La battaglia per < chiudere 
i conti > con la colonia e 1'en-
fiteusi si presenta. dunque. co
me la sola base da cui puo 
prendere una profonda tra
sformazione economico-sociale. 
Questo sostengono i comunisti. 
non solo a parole, ma con un 
impeeno pratico c quotidiano 
sia in Parlamento che fra i 
contadini 

II convegno si e concluso con 
I'approvazione di un ordine 
del giomo in cui. fra l 'altro. si 
chiede alle alte gerarchie ec-
clesiastiche di rinunciare alia 
difesa di privilegi insostenibili 
e antisociali. Prese di posizione 
analoghe sono state espresso 
in altri incontri. A Piglio i 
coloni hanno deciso di chiedere 
di essere ricevuti alia Corte 
Costituzionale per spiegare la 
assurdita di una contestazione 
giuridica di decisioni prese 
dal Parlamento con unanime 
volonta politica. Ma, soprat-
tutto. la delegazione dei sena 
tori comunisti ha raccolto 
o\-unque una sola volonta: « ri
spetto alia 607 non tomeremo. 
indietro ; vogliamo invece an
dare avanti con la completa 
affrancazione c un concreto 
aiuto da parte del l'Ente pub-
blico di sviluppo >. 

A questi enti 
i 6250 milioni 

del Fondo 
agricolo europeo 

I contributi del fondo agricolo 
europeo. per 6 mlliardi e 250 
milioni di lire, destinati a opere 
connesse con i fatti alluvionali 
del novembre 19GG, sono stati 
destinati quasi tutti a progetti 
dei consorzi di bonifica e ad or-
ganismi dominati dal padronato. 
L'elenco reso noto ieri chiari-
sce meglio di ogni commento 
gli scandalosi criteri con cui e 
stata effettuata la ripartizione. 

Questi gli enti che hanno be 
neflciato del contributo: Consor-
zio di bonifica cSan Michele 
Sacco» (Trento). Consorzio frut-
ticoltori Alta Valsugana (Cofav). 
Caldonazzo. Consorzio di miglio-
ramento fondiario di Villagnedo. 
Consorzio produttori latte ali-
mentare della provincia di Tren 
to. Consorzio di bonifica « Dese 
Sile inferiore » di Mestre. Con
sorzio maiscoltori. cerealicoltori 
di Cavarzere. Consorzio fra ca-
seifici deU'Altopiano di Asiago. 
Consorzio d: bon.fica Ongaro Su-
periore. San Dona di Piave. Con
sorzio dj bonifica t Val:o-Meolo-
Musestre » di Treviv>. Consorzio 
di bonifica «Lozzo» di Este, 
Consorzio agrar:o provmc a!e di 
Treviso. Consorzio snterprov.fi-
ciale cooperative agricole ACLI 
di Bologna. Soc.eta cooperativa 
a r. 1. cStalla cooperativa ar-
gentana > di Argenta. Societa 
cooperativa produttori agncoh 
di Qstellato. Consorzio di bonifi
ca montana deU'Appeojio par-
mense. di Parma, Consorz.o d: 
bonifica renana di Bologna. Con-
sorz.o di bonifica della bassa 
pjanura ravennate di Lu^o. Con
sorzio di bonifica Batata - Reno 
di Bologna. Consorz:o grande 
bonif cazione ferrarese di Ferra-
ra. Ente Maremma di svilup
po in Toscana e Laz.o. Consor
zio bonifica montana della Val 
di S eve di F.renze. Opera na
zionale combattenti. cooperativa 
aer.co'.a produz.one e lavoro 
r B.netti > di Capalb o. Coopera
tiva fra asse^natan t Raspo'.l; 
no > e Cooperativa fra assegna-
tan « Valle Bruna > di Grosseto. 

Raddoppiate 
le esportazioni 
con la Bulgaria 

Trattative per la formulazio-
ne del nuovo protocol 'o conv 
merciale fra Italia e Bulgaria 
hanno avuto inizio stamane 
alia Farnesina. 

L'interscambto itaio-bu;garo 
ha segnato uno sviluppo costan 
te neJ'ultimo quinquennk). pas-
sando da un valore giobale di 
18.2 miliardi di lire nel 1962 a 
52.7 miliardi nel 1966. Nel pn
mo semestre del 1967. gb scam-
bi hanno raggiunto i 37.8 miliar
di di lire contro i 29.2 miliardi 
del corrispondente periodo del 
1966. Nei prirm sei mesi dell'an-
no le nostre esportazioni — con 
20.4 miliardi di lire — sono 
pressoche raddoppiate rispetto 
agH 11 miu'ardi del primo se
mestre dello scorso anno. 

Alcuni mesi fa venne con-
dotta un'inchiesta tra i com
mercianti milaiicsi. Si voleva 
sapere cosa tntendevano fare 
per rinnovare i propri ncgo/i. 
per udeguurli alle nuove esi 
genze dei consumatori e j)Cr 
tentare di diminuire il costo 
di produzione. Su 1000 inter-
rogati 900 risposero ixisitiva-
mente ed esposero i propri 
progetti. In sostanza emerse 
che il tradizionaie nego/io a 
carat tere familiare. poco at-
trezzato. con poche merci e 
con forti costi di distribuzio-
ne sarebbe pronto |>cr una 
profonda trasformazione. 

Naturalmente non tutti i 
commercianti con punto di 
vendita fisso (sono in Italia 
quasi un milione) ne tutti gli 
ambulanti veri e propri e co
lore chu operant) nei merca-
tini rionali, sono maturj 
per una trasformazione. Co 
munque una buona parte di 
essi lo sono. II problema e 
prima di tutto questo: tra-
sformare un negozio e ren-
derlo moderno. costa oggi 
venticinque volte quello che 
costava il relativo ammndcr-
namento che poteva essere 
ipotizzato dieci anni fa. 

I commercianti piccoli e 
medi — un milione e trecrn-
tomila aziende — sono oggi 
chiamati a misurarsi con 
quclli che vengono chiamati 
i punti di vendita della 
« grande distribuzione >: i su
permarket. i grandi magaz-
zini che rapidamente si sono 
diffusi nel paese. I supermer-
cati di generi alimentari — 
per ciUire un solo settore — 
erano 355 nel 1963. sono di-
ventati 530 nel 1965. Le « ca-
tene di negozi > apparten 
gono oggi a 116 imprcse con 
1.254 punti di vendita. Non 
si tratta di una sfida nell'am-
bito di una inesistente libera 
concorrenza. In realta Tin 
gresso dei grandi gruppi mo
nopolistic! nel commercio — 
dalla FIAT alia Montedison. 
dalla Falk alia « Centrale » — 
avviene in condizioni di enor-
me superiorita nei confronti 
della bottega commerciale 
tradizionaie. 

Una prima questione e. a p 
punto. quella del credito. Qui 
la discriminazione a danno 
delle piccole e medic imprese 
e sfacciata. Con la legge at 
tuale per il credito ai com 
mercianti in sei anni — dal 
1960 al 1966 - sono stati con 
cessi finan7iamcnti a fa\orc 
di 5.111 piccole e medic 
aziende per un totalo di cir
ca 36 miliardi di lire, vale 
a dire circa 6 miliardi I'anno. 
E' evidente che con mezzi 
cosi limitati non si puo par-
lare di politica go\ernativa 
a favore dell'ammoderna 
mento della rote commcrcia 
le: neanche 1'IT- dei com
mercianti ha. infatti. potuto 
usufruire del credito. 

Nell'incontro con il ceto 
medio commerciale che e sta
te organizzato dal PCI dome 
nica scorsa un commercian 
te barese ha preso la parola 
per dire che. inoltre. se an 
che si arriva a prendere il 
credito — come a Iui e capi 
tato — gli stessi rffctti della 
concessione creditizia sono 
messi in discussione dalle 
modalita. Infatti — ha detto 
questo commerciante — dalla 
domanda alia concessione so 
no passati due anni e le 
spese per istruire la pratica 
sono state di 150 000 lire, su 
un credito di un milione e 
mezzo, per cui il cosidetto 
tasfo agevolato e stato mag-
giorato del lO'c superando 
cosi il normale tasso ban 
cario. 

Di qui la grande impor-
tanza della proposta di legge 
del PCI per nuove norme per 
il credito ai commercianti 
che intendono rinnovare la 
propria attrezzatura. Se i 
commercianti saranno aiutati 
la riforma della rete distri
butive e cosa possibile. Na
turalmente il problema non c 
soltanto quello del credito ma 
bens! di una nuova politica 
da rcalizzare su vari piani e 

per multi aspetti della que 
stione. Per ogni problema. 
comunque. e decisivo un giu 
.sto intervento pubblico. Ad 
esempio quasi tutte le grandi 
citta italiane non hanno oggi 
un attrezzato ed ellicientc mer 
cato gonerale: questo e lef 
fetto di una legge che anni 
fa venne presentata come 
una misura di «libcraliz/a 
zione» ma che in realta ha 
permesso il liorirc di mat 
tatoi clandestini. di maga//ini 
privati e simili forme di quel 
la speculazinne che va in 
vice rombattuta. Hiordinare 
questo settore e sviluppare in 
forme moderne i mercati rio 
nali: questo e un altro piano 
di pubblici interventi — gn 
vernativi e c-nmunali — chr 
interessa particolarmente gli 
ambulanti. 

Esistono gia iutere.ssanti 
esperimenti di nrgani//a/ione 
di piccoli e medi commcr 
cianti che si sono cnnsor/iati 
per rcalizzare acquisti collet-
tivi. Sono in tutto 12.000 (se 
condo dati ufliciali al l%."i) 
colore che in questo modo 
corcano di rliminnre ofini in 
termediaziono parassilaria. 
Dicono di aver raggiunto bun 
ni risultati anche so lo stato 
non li ha aiutati v i graiuli 
commercianti abbiano ratio 
del tutto ix>r far fallire f|iir 
sto esperimento Rimann co 
munque dimnstrato che «;ln 
pur entre certi limiti e pos 
sibile una unione rconomira 
tra gruppi di piccoli commrr 
cianti per acquisti collettivi 
Sarebbe possibile una uniom 
per gestire in societa un «:II 
permercato? Una risposta po 
sitiva a questo inlerrogativn 
e stata data soltanto dalla 
cooperazionc di constimo: so 
no 452 lc cooperative — un 
quarto del totalo na/ionalf-
aderente alia Lega — ch< 
hanno rinnovato i loro im 
pianti. anch'esse non aiutntr 
dallo Stato. 

Circa la coopcrazione c'v 
da dire anche che la tradi 
zionale contrapposizionc tr.i 
cooperativa c negozio appar 
lienc al passato: oggi In 
cooperazione serve da guida 
ai nego7ianti per stimolarne 
la organiz7azinne economica 
Se. insomma. alio stato attua 
le delle cose ci si prova a de 
Iineare un a\ venire per In 
rete commerciale italiana ol 
tre alia nccessita assoluta di 
un suo rinnovamento ed am 
modcrnamentn emerge il fnt 
to che i gruppi monopolistic! 
avranno partita vinta solo «( 
lo stato r imarra nell 'attuak 
atteggiamento che e di faltn 
neutralita e che in effetti .11 
traduce in un appogcio ai 
grandi gruppi. 

La validita sociale del pic 
colo e medio commercio — 
rinnovato e modernizzato — e 
stata forse la piu important* 
affermazione nbadita al con 
vegno organizzato dal I ' d . 
Nolle sue conclusioni il com 
pagno I.ongo ha nbadito cht 
questa validita sociale i co 
munisti 1'affermano non sol 
tanto per I'oggi ma anche co 
me elcmento di una trasfor 
mazione democratica e so 
cialista del paese. I piccoli 
e medi commercianti — ha 
detto il segrctario generale 
del PCI — possono trovarc 
molti punti di incontro con Ic 
altre forze che si battono 
contro i gruppi monopojistiri. 
ossia con gli operai. i conta 
dim", le altre categorie la \o 
ratrici. Nella nuova societa 
socialista che noi vogliamo 
costruire — ha concluso il 
compagno Longo — i ceti wo 
di in quanto tali hanno una 
prospettiva di liberta. di pro 
gresso. di affermazione della 
propria capacita professio 
nale ed imprenditiva. 

d. I. 
Nella foto: manifestazione 

dei commercianti • Refna 
(Campo de' Fiori). 
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