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Una illuminante indagine del CISCO 

Sud: e in crisi 
persino il turismo 
Per la prima volta si conosce I'andamento congiunturale dell'economia 
meridionale — li quadro documenta una situazione grave per tutti i 

settori: agricoltura, industria, occupazione 

COME UN UOMO PUfr DIVENTARE INSERVIBILE A 40 ANNI 
r 

Fabbriche moderne 
che macinano Foperaio 

II rcririito nazionale auincnta e cosi hi proilu/.ione 
Industriale nazionale. i\Iu cosa avviene net Mezzo
giorno? Finora lo analisi cconomichc avevnno docu-
mcntato la crisi delle rcgioni meridionali con tin forte 
ritardo rispetto ai fatti: cosa avveniva nel Sud si 
sapeva soltanto \\x\ anno dopo. Ora l'lstituto per lo 
studio della congiuntura eeonomica (ISCO) ha ini/.iato 
a faro delle analisi congiunturali per il Mez/.ogiorno 
separatamente preso. II risultalo del primo volume 
che prende in esame I'andamento economico del Me/.-

/I>I»IOIIH> iK'tfli ultimi sei settc 

Congresso ARMAF 

Ricercatori 
in rivolta 
contro il 

MAP per la 
falsa ritorma 

Nd il ministro Resttvo. tie" i 
suoi due sottoiearetari socialixti 
Schietroma e Principe. hanno vo 
luto intervenire al congresso del 
ricercatori del mmistero ilella 
Aurtcoltura the s, e Wnuto ten a 
Ronui. nell'Aula Manna del Con 
sinlio delle rtcerche Hanno man 
dato tin lipico rappresentante 
della biiTocrazia mtuistertute. sia 
pure assurto alia elerata respan 
.inlnlita di presidente del Const 
glio superiore de\V Agricoltura. 
come il pro). Lintas, il quale ha 
cosl potuto fare un ditcorsetto 
agrodolce alia assemblea indi-
gnata per il modo tn cut il ao-
verno affronta i problemt degli 
Istitutt agronomi e delle Stazioni 
spenmentali agrarie. II profes
sor Lintas ha detto che il mtni-
stero rivedrd il stio atteiipta-
mento * se i politici vorranno >: 
e I politici. assenti, hanno aid 
fat to sapere ai dir'tgenti della 
Associazione ricercatori che non 
intendono cambiare la sostanza 

~di un progetto-farsa di riorga-
nizzazione della sperimentazione 
agraria. Un giuochetto che rive-
la fin troppo scoperiamente fin 
dove pud giungere il malcostu-
vie politico del centro sinistra. 

Due sono le cose che il mini-
slro dell'Agricoltura e i sunt col-
leahi di governo non vogliono 
fare: rispettarc la volontd del 
Parlamento nell'attuare la dele-
ga sulla sperimentazione; late
re conto delle estgenze espres.se 
dai ricercatori atlraverso la lo-
ro Associazione di categorta. 
VARAIAF. 

U Parlamento. al momento 
della delega. incited Vestgenza 
di dare agli Istitutt di ricerca 
e alle Staztoni sperimentali a-
grarte un organtco di 1800 2000 
persone. con equiparaztone di 
tutto il personate dt ricerca at 
Iit?elli unwersitart. in modo da 
incoraggiare persone veramente 
capaci a fare questa carriera. 
Kbbene. nel proaetto si prevedo-
no solo 1-12 cspertt e 515 ricer
catori in organtco. e a nessuno 
di essi si offre la carriera n-
chtesta; che rimane nservata... 
at direttori. 

La riorgamzzazione deglt Isti
tutt. anzichi essere affidata al 
Comitato nazionale per la speri
mentazione agraria prev'tsto dal-
la legge (e non ancora costttuito 
a un anno di dtstanza). vtene 
arrogata dalla burocrazrs mini-
steriale. che ha cominctato col 
proporre la soppressione di una 
serie di orgamsmi di ricerca 
specializzati (maiscoltura. ri.fi-
coltura. bieticoltura. aawnomta 
zonale, chimica del terreno. eno-
logta) e dimenticandone moltt 
altri. per proporre la creaztone 
di li istitutt regtonalt — un com-
pito che spetta alle future re-
gioni a statuto ordinano — sosti-
tuttvi delle attualt Staztont e 
IstitutL La via ptu semphce. di 
partire dal potenziamento della 
struttura attuale. e stata scarta-
ta; le ragiom sono voco nobtli. 

Tutlo fl progetto. infatti. cer-
ea di stabUire una stretta su-
bordinazione deglt orqam e dei 
programmi di ricerca al m'tni-
stero. I programmi di ricerca 
(non quelli plurtennah. ma i 
singoli programmi) dovrebbero 
essere varati con decreto. sot-
traendo potere normative ai Co-
mitati scientifici. Nella gestione 
degli lsiituti nazionali di agro-
noma — la piu grossa nocttd 
della legge — si vuoie impedire 
la rappresentanza determinate 
di tutto il personale scientifico. 
foTzando invece la presenza di 
c amministrativi » estranet alia 
ricerca. Una conclusione sembra 
chiara: se fl mtnistero non pud 
fkiarsi dei svoi mipliori ricerca
tori, come pud fare deila ri
cerca? 

E tnfatti. attualmente di ri
cerca se tie fa pochissima. t 
programmi decist a gennaio. ha 
detto uno dei delegati, sono stati 
cpprovatl pochi giomi fa. ad oU 
tobre, Se non si elimina qvesto 
cancro bvrocratico la riforma 
non si fard. o avrd scarsa effi-
cacti: comunque & destinata a 
trovare la piu netta opposizwne 
dei ricercatori, cosi com'i stata 
nbadita ieri sera neUa mozione 
conclusiva del congresso A que 
sto pvnto la questione non e pit) 
limitata al contrasto fra una ca 
tegona e il MAF; e politico e ri 
guarda sto i gruppt parlamentari 
che i tindacali. i quali non poa-
sono toUeror* che continui que-
eto strascico di ripicche buro* 
eiatiche a danno deil'agricoUura, 

ainii (({li iiltri volumi nvrannu 
c.ir.iUcio trinit'stralc) 6 quail-
to niiii illuminantt-. 

In sintosi si puo due che 
I'liittii^iiio ISCO porta a que
sta conclusions: la uingiuntu-
ra dilficilc non c ancora chiu-
sa (MT c|iiantn ri^uarcla il 
Mc//oRiorno. Auricollora. in 
clustria. occupa/ionc, pcisino 
il tin isiuo — (picsto scttore 
che sempro veniva portato 
conip espmpio cli un'aiK'ora di 
sahe/ /a p<'r il Sud — sono al-
trettanti piuiti di una crisi 
(he si .sviluppa nel Miv/o 
Hiorno in modo setnpie piu 
^rave e pericoloso. Kcco alcu 
ni capitoli deH'inchiesta che 
ieri il presidente clell'ISCO. 
professor Miconi ha conse-
Unato al ministro del Tesoro. 

AGRICOLTURA — La crisi" 
ngricola meridionale viene do 
cumentata da una serie di 
" inilieatori economici » presi 
in esame nel loro svolgimento 
lino alia meta circa di que-
st'aniio Hisulta cosi (lie il 
(•reditu a^rario di minliora-
mento eroflato nel Me//o«ior-
no eia pari al 1H per cento 
d<l tutale iiri/iotiale nel 1%2. 
scende al H.7 per cento del 
totale iUilianu nel primo tn 
mestre del 1907. Calano anche 
— relativamente al totale na-
'/ionale — le immatricola/io-
r\\ di macchine afiricole: nel 
Sud se ne contd un numero 
pari al 22 per cento del totale 
nazionale nel 19f>2; nel mar70 
dello scorso anno questa per-
centuale scende al lfi.5 per 
cento. Nel complesso la pro-
duzione agricola meridionale 
tin avuto queste fluttnazioni: 
scesp del 5.4 per cento npl 
H)f>4 rispptto al 1063: aumpn-
»o npl 19(55 rispetto al 1964 del 
15.2 ppr cento; cala ancora 
nel 1966 dell'1.2 per cpnto. 
La rpla/ione che accompagna 
Tindaginp afferma che per il 
peso chp ha nel Sud l'agricol 
turn influisce ncgativampnte 
suH'intero Mp770ginrno in pro-
por^inne dnnnia clip npl Nord. 

INDUSTRIA — Per il setto-
re industriale 1'ISCO non 6 
giunto a tormulare quale sia 
landamentu complessivo del 
Me7.zogiorno. Questo rimane 
un ohiettivo delle indagini fu
ture. 1 dati che vengono for-
niti per aicuni settori sono co
munque indicativi. Viene in-
tanto sottolineato che per una 
branca fondatnentale come la 
meccanica il 90 per cento del
la produzione e concentrato 
nel Nord: per le Industrie tes-
sili la concentrazione ^ ancor 
piu forte: il 95 per cento di 
esse e ubicato al Centro nord. 
Si registra una continua dimi-
nu7i'one in una industria tra-
dizionalmente meridionale co
me quella delle paste alimen-
tari. Per contro aumentano 
produzioni come quella side-
rurgica e quella chimica che 
pur dando occupazione a con-
siderevoli nuclei operai meri
dionali. vengono poi trasferite 
al Nord per le seconde lavora-
zioni che sono quelle ove l'oc-
cupa7ione pud raggiungere 
ampiezze piu \?aste. L'indu-
stria del Mezzogiorno nel 1966 
ha contribuito alia produzione 
industriale italiana solo per il 
14.6 per cento. 

OCCUPAZIONE — Per la 
occupazione il grafico co-
struito dall'ISCO arriva fino 
al giugno del 1967. In base 
a questi dati. mentre nel primo 
trimestre di quest'anno le for-
ze di lavoro del Mezzogiorno 
avrebbero accusato una ripre-
sa con un aumento di 139 000 
unita. nel secondo trimestre 
vi sarebbe stata una nuova 
caduta delle forze di lavoro 
pari a 62 000 unita. Natural-
men te anche nel Sud come 
nel complesso nazionale l'oc-
cupazione e ancora ad un li-
vello inferiore a quello del 
1962. 

Secondo questa indagine 
anche il turismo va male 
nelle regioni meridionali. Le 
presenze negli alberghi. infat
ti, sono calate tra il 1966 e la 
prima meta di quest'anno con 
un ritmo di un uno per cento 
a I mese. 

La relazione che accompa
gna l'inchiesta sottolinea che 
i'andamento economico del 
Mezzogiorno appare in contra
sto con quello nazionale. 

Sia mo cosl di fronte ad una 
nuova documentazionc della 
crisi del Mezzogiorno e del 
fallimento della politics me
ridionale del governo. L'inda-
gine deiriSCO — anche nei 
suoi sviluppi trimestrali e con 
ulteriori rilevazioni di setto-
re e complessive — porta nuo
va luce sul piu grave squi-
librio che riguarda non sol
tanto il Mezzogiorno ma Tin-
tera economica e l'intera so-
cieta italiana. 

Primo successo contadino a Isold Capo Rizzuto 

Ms 

Una visita ad aziende di Brescia, Bergamo e Mantova - Tec-
nica e architettura al servizio del profitto e non dell'an-
tinfortunistica - Invertito il rapporto lavoratore-macchina 

ISOLA CAPO RIZZUTO — Braccianti sulle ferre dell'agrario conte Gaetanl. II feudo A stato occupato da centinala dl contadini 
che reclamano la terra 

II conte Gaetani sconf itto 
trattera con i braccianti 

L'agrario si e dimesso anche da Sindaco - Fallita I'azione giudiziaria promossa contro i lavoratori che 
hanno occupato il feudo - Giornata di tensione fra gli abitanti del centro calabrese - Massiccio corteo 
verso le terre occupate mentre la polizia rinuncia ad intervenire - Forte manifestazione a Sambiase 

Dal nostro corrispondente 
ISOLA CAPORIZZUTO. 3 

I braccianti che qualche set-
timana fa hanno occupato buo-
na parte del feudo del conte 
Gaetani. hanno impedito sta-
mane che un ufficiale giudi-
ziario mandasse ad effetto la 
azione promossa dall'agrario. 
Neanche uno dei 73 denuncia-
ti & stato. infatti, identificato. 
mentre i trattori del conte. fat
ti affluire dai paesi vicini per 
dare inizio. in segno di sfi 
da. all'aratura. hanno dovuto 
fare marcia indietro. Alia fine 
il conte, per la prima volta 
presente sul posto. pur se 
spalleggiato da numerosi guar-
diani. e stato costretto ad ac-
cettare la trattativa che e sta
t i cosl fissata per lunedl pros-
simo alle ore 18 nella prefet-
tura di Catanzaro. 

Alia riunione il conte Gae
tani non si presentera piu co
me primo cittadino di Isola, 
ma come «emph'ce parte. Egli. 
infatti. ocgi stesso. ha pre 
sentato le dimissioni dalla 
carica. Î a notizia. comunica-
ta dall'interessato mentre era 
in corso la manifestazione. e 
stata accolta con una lunga 
ovazinne. In questi termini 
la sconfilta dell'agrario e sta
ta cocente. Eeli. infatti. non 
solo ha dovuto accettare la 
trattativa. ma ha dovuto asse-
condare quella che ormai era 
divenuta unanime volontA del
ta popolazione. cioe dimctter-
si da sindaco. 

E' chiaro. inoltre. che la 
trattativa significa che i brac
cianti. in nessun caso. la"wre-
ranno piii la terra occupata. 
La notizia che l'ufficiale giudi-
ziario sarebbe arrivato sta-
mane sulle terre. si era spar-
sa ieri sera. In un batter d'oc-
chio Tintero paese si era riu-
nito in piazza. Gli animi si 
erano subifo riscaldati Sta-
mane nessuno d andato a la-
vorare e fl clima delle gior-
nate deiroccupazione si e su-
bito ricreato. AH'alba la piaz
za era piena Da Crotone e 
Catanzaro <:ono affluiti nel 
corso della notte i primi tin 
forzf di poli7iotti. II corteo & 
partito subito. Lo guidavano 
dlrigenti politici e sindacali. 
fra cui Ton. Pasquale Poerio. 
presidente regionale dell'Alle-
anza contadini. A differenza 
delle altre volte, non e'erano 
trattori, motorette e neanche 
biciclette: ciA per evitan? che 
la polizia rilevasse le targhe 
per fornire le generality alia 
autorita giudiziaria. dato che 
questo era stato fl metodo col 
quale si era proceduto alia 
denunda del 73 braccianti. che 
l'ufficiale giudlziario attende-

va sul fondo e che poi non 6 
riuscito a identificare. 

In prima fila. a differenza 
della prima volta, stamane 
e'erano molte donne. Mano 
mano che ci si avvicinava alia 
terra cresceva 1'entusiasmo. 
Nessuno aveva dubbi sull'esi-
to della vertenza. Sul feudo 
l'ufficiale giudiziario ha dato 
inizio all'appello. Andato a 
vuoto il tentativo. egli si 6 
subito messo in disparte e al-
trettanto ha fatto la forza pub-
blica. A questo punto il conte 
ha dato il via ai trattori. La 
reazione non si fatta atten-
dere. Dopo qualche minuto il 
conte, esasperato, ha dato or-
dine ai trattoristi di mettersi 
anche loro da parte. Non e'era 
piu nulla da fare. Rimaneva 

Tunica via d'uscita: la tratta
tiva: e il conte 1'ha dovuta 
imboccare. 

Mentre si svolgevano questi 
fatti, duemila contadini della 
Piana di S. Eufemia (in par-
ticolare dai centri di Nicastro 
e Bella) manifestavano a Sam
biase per ottenere un'interven-
to pubblico per il ritiro — a 
prezzi remunerativi — dei 100 
mila quintali di vino del vec-
chio raccolto rimasti invendu-
ti. II governo aveva preso im-
pegno a far intervenire 1'Ente 
di sviluppo, facendogli acqui-
stare il vino ed ammassarlo 
in attesa di convenience collo-
cazione sul mercato, ma nien-
te k stato fatto: i grossisti 
Iocali intanto speculano of-
frendo 35 lire al litro. con alia 

testa l'Enopolio della Feder-
consorzi che rivela cosi la sua 
vera faccia di strumento spe-
culativo. I contadini, manife-
stando spontaneamente, hanno 
chiesto le dimissioni in blocco 
dei consigli comunali della zo
na. in segno di solidarieta e 
di protesta. II compagno Fit-
tante, sindaco di S. Eufemia. 
e il sen. Scarpino hanno pre
so la parola invitando i colti-
vatori a rivolgere la propria 
pressione verso gli organi che 
hanno I'obbligo di intervenire. 
Una violenta manifestazione si 
k avuta davanti aU'Enopolio, 
circondato dalla polizia. Do-
mani e prevista una nuova 
manifestazione. 

Franco Martelli 

Contro lo smantellamento di parte dei servizi 

Bloccati i trasporti 
in tutta la Sardegna 

Dalla nostra redazione 
CAGUARL 3 

Lo sciopero deglj autoferro-
tranvien proclamato dalla CGIL. 
CISL e ITIL contro i pianj di 
smantellamento elaboraU dal 
mm:5tero dei Trasporti ed aval-
Lati dalla Redone, e nuscito al 
cento per cento. Le astens:oru 
dal lavoro hanno interessato i 
dipeodenu del.e autolinee e 
delle ferrovie in concessione. 
fino alia meaanotte. I trar.vie-
n oagliartafu hanno 505peso U 
servir.o per vane ore della 
gamata. 

I Lavoraton hanno chiesio. nel 
corso di assembles unita ne. che 
la Regione sarda prenda una 
decisa posir:one TI d.fesa de
gli mteressi economici e so
cial] dell'isola. che pubbbcizzi 
tutto il settore. comprese le 
ferrovie in concessione e le 
autolxiee e costituisca l'Ente 
regionale del trasporU. D prov-
vedimento del governo tendente 
a smantellare gran parte delle 
Imee ferroviane sarde. cosi co
me la minaccia ai dirtti eco
nomici. normativi e giund ci del 
personale, sono semti a ren-
dere unita rio U mov.maito di 
iotta ed a determinare la pie-
oa nusata dello sciopero. 

I motivi deU'anone di prote
sta sono stati resi noti da un 
cormoucato congkmto della 
CGIL, CISL e UTL, che tra 

I'aitro. accusa la Reg.one di 
aver avaliato col suo sJenzio 
il piano m:nistena!e per lo 
smantellamento di divers; tron-
chi ferrovan in Sardegna 

Un primo successo e stato 
ottenuto stasera. Sotto la spm-
ta della lotta dei lavoraton, 
i'assessore dei Trasporti, Ales-
sandro Ghinamu ha preso po-
s^ooe contro gli annunciati 
smantellamenti ed ha indetto 
la conferenza regionale dei tra
sporti per i giomi 30 novembre. 
1. 2, 3 dicembre. In questa as
sise i problemi dei trasporU 

Calzoturieri: 
sospesi gli 

scioperi 
l#8 si tratta 

I slndacati del ealtiturterl han
no annunclato l«ri la riprtta 6*\-
l« trattiv* contrattaall per I* 
ore 15 d«l glome I novembre 
presse la sede della Cenflndu-
ttria di Milene. 

DI cemeguenza ( I I tcloperl 
artkeletl decltl per la tettlma-
na entrente tone stall soseesl. 

saranno discu^si in modo glo-
bale. 

Ghinami ha anche d.cfuarato 
che c la Re2 one non ha aval
iato alcun p.ano di smantella
mento di troTChi ferrov-ari ela-
borato dal m.n^tero dei Tra
sporU. La giunta reg^xiale ha 
ann ribadito che non adenra 
ad alcun programma d: sman
tellamento se non subordTiata-
mente ad una visione unitana 
ed or^an.ca d; tut:o il proble-
nu nell'ambito regonale. II m-
nistero dei Trasporti. dal SJO 
canto, ba ass.cur a to che cpa-
lunque prov -̂ed.Tnento non ver-
ra comunqje attuato prima de.-
k) svolgimento della conferen 
ZA reg-onale de. trasporti >. 

L'assessore regionaie ai Tra
sporti ha infjie affennato che 
il mjiistero esclude d bcenzia-
mento di persona .e a seguito <L 
eventuah smantellamenti dj 
troochi ferrovian. In altre pa
role, e una conferma mdiretta 
che !e ferrov.e — gran parte 
di quelle ai concessione — sa-
ranno smantellate I lavorato
ri affermano. invece. che 1'«T-
tero servizio passi sotto il con
trols reg.onale e statale. La 
lotta — dice un ordine del g:or-
no firmato nel corso de.le as-
semblee — continuera fino a 
quaDdo oon saramo presi lm-
pegru precisi sia da parte del 
governo centrale che dalla giun-
ta regionale. 

MILANO, 3 
La tecnica avama, i proces-

si dt rtnnovamento tecnologi-
co si moltlplwano, le fabbri-
die assumono forme e di-
mensiom razwnalt, la produ
zione aurnenta. Questo do-
vrebbe confortarct. In Lom-
bardiu il processo innovatore 
e accelerato. Riguarda la pro
duzione: e questo non solo 
non dovrebbe impedire ma 
dovrebbe ututare un decisivo 
mighoramento della condizio-
ne operaia tn fabbnea. Kbbe
ne, non e cosi. Nelle moder
ne fabbriche « controllate i> 
dai cerrt'lli eleitromci. non 
put bme e asftttiche, non piu 
— tnsomma — da romanzo 
deliOttocento, si vtve peggio 
di prima, si muore, ci si 
ummala, cl si fertsce piu di 
prima. 

Cartiere « Burgo » dl Manto
va. Uno stabtltmento strabt-
liante che svetta sul Logo dl 
Mezzo: ha la forma avvenlri-
sttca di una nave, con due 
doppl piloni portantt di ce-
mento armuto che reggono 
un corpo unico, dagli ampl 
flnestroni, tutto dlpmto in de-
Itcato verde pisello. La fab
bnea ilia disegnata un gran-
de e famoso architetto. Ner-
vi; e un'opera di scultura ptu 
che un edificio. E questo e 
il suo guaio. Perchi nessuno 
— dal grande architetto che 
firma all'aztenda che paga — 
ha pensuto che quella fabbri-
ca oltre che produrre bene 
deie tnserirsi positivamente 
neliambiente e deve consen-
tire anche dl lavorarci den-
tro in condiztoni umane Co
sl si e costrutta «la nave» 
sul lago, con I'unico e chta-
rissimo scopo di utilizzare 
quelle acque per gli scarlchl 
di pasta di legno: ciob per in-
quinare il lago stesso. Cosi 
si 6 costruito il grande cor
po centrale senza provveder-, 
lo di aerazione suffictente, 
senza aspiratori, senza precau-
zioni per la grande macchi-
na (120 metri, tutto automa-
tico, dal legno alia carta raf-
finata) che ha stritolato nei 
rulli un operalo. Cosi si e do-
tato di aria condizionata il 
<c box o di vetro dove stanno 
gli ingegneri che controllano 
i tempi della macchina: nel 
reparto dove lavorano seicen-
to operai invece la temperatu-
ra tocca i 45 gradi e I'umidi-
til raggiunge il 90 per cento. 
Nel magazzino i trattori in 
continuo movimento saturano 
I'aria di anldride carbonica 
e ossido dl carbonio; ovun-
que aleggiano i vapori del bi-
solfito. dell'ammoniaca, degli 
ipoclorun, della polvere di 
carta. Dermatiti, congiuntivi-
ti. bronchiti, cefalee. sveni-
menti. esaurimenti nervosl 

Le fabbriche «moderne • 
stritolano cosi, ovunque. Sia 
che siano aziende private che 
aziende di Stato come la 
«Dalmine » di Bergamo che 
ha oltre 3000 infortunati gra
in nel 1966, dopo I'lntroduzio-
ne dt piu avanzati processi 
tecnologici. Alia OMF1AT di 
Suzzara si producono furgon 
cmi; 75 furgoncim al gwrno 
che nelle ultime fast di lavora 
ztone vengono spostatt in mo-
to, con una media di 4 awta 
menti al gtorno per ogni fur 
goncino: nell'ambiente chiu-
so si respira piu amdride car 
bonlca che ossigeno, e il fra 
stuono rende sordi. E' una 
fabbnea moderna dl 700 ope
rai. Alia Fratti-Pedrazzinl-Ca-
valleri. tndustna del legno (222 
operai). I'ambiente e altamen-
te tosstco (vapon e gas, polve
re di legno, collanti) e i ritmi 
sono insopportabth. Negli ul-
timissimi annt si & passatt da 
set addetti aglt essicatoi a due 
addettt; la produzione e salita 
nel contempo da un metro cu-
bo dt legno essicato all'ora. 
a 150 meln cubi 

Alia Breda meccanica dl 
Brescia ci sono 200 cast dt 
invalidity grave all'anno, 350 
cavt dt invahdita Here: su 750 
operai. Alia ttalsider dt Lo-
cere, nel Bergamasco, nei pri
mi sei mesi del 1967 le gior-
note di lavoro perse per tnfor-
tuni sono state 1648. Gli operai 
sono duemila circa. 

Sempre alia « Dalmine » eft 
Bergamo (5600 operai) i tubt 
tn un reparto vengono riem 
pitt dt ghtaui e poi percosst 
con martelli pneumatict, per 
la curvatura Diventavano tut-
tt sordi: dopo lunghe lotte si 
e amvati a fare assegnare 
cuffie di cuoio para-orecchte 
per git operai addetti all'ope-
razione. Restano senza cuffie, 
e sordi. gli altri operai che 
svolgono altre mansiont nel 
reparto. 

Questo non pud essere un 
quadro completo. E' solo un 
» camptone • Le stesse dire 
zioni aziendalt dei piu mo* 
derni compiesst si pongono 
alcunt problemi per quanta 
riguarda la prevenztone an-
ti-infortunisttca e la salute de 
git operai. St pongono questi 
problemi secondo langolo di 
visuale proprio del capitoli-
sta: creare condiztoni per il 
migliore sfnittamento del la
voro operaio. Insomma: men
tre alcune vecchie aziende e 
aicuni padrcnt di recente e 
afjrettata forrnazione. spre-
mono il Itmone schlacctando-
lo sotto le suole, gli «iltu-
mtnatt » del neo-capitaltsmo, le 
aziende moderne e avama-
te. si servono di Mspremt-
tutto • elettrici, razionall, che 
tolgono via anche la polpa, 
Cosl ad esempio si comincia-
no ad adottare aicuni stnt-
menti di stcurezza e preven

ztone per le lavoraztont piu 
nsc7no.se o si usano aspirato
ri per gli ambienti piu noci-
vi, oppure si danno farmaci 
adatti aglt operai piu esposti. 
Nessun proprtetarto perb si 
preoccupera dt garantire quel
le mtsure di saliaguardta 
della salute e del fisico de
gli operai che vadano oltre 
lindispensabile per assicura-
re condiziom immediate di 
lavoro e[!lcuce. Non importa, 
ad esempio, che I'operato di-
venti sicuramente silicottco 
entro vent'anni, che perda vi-

/̂« o udito in dwci annt. che 
si intosstchi o contraqqu ar-
tntt, gastritt. esaurimenti che 
gli accorceranno la vita o gli 
impedtranno comunque una 
vita normale fuori della fab
bnea. Importa soltanto che 
«quel tanto» di enerqia che 
serve alia produzione venga 
nprodotto per un «determi-
nato» periodo dt tempo in 
modo costante. 11 logoramen-
to progressiva, in quanta gra
duate, non interessa anche 
perchi sempre di put si va 
verso una maggiore raptdttb 
nell'avvtcendamento degli oc-
cupati. Che un operaio sia ft-
sicamente « fmito » a quaran-
ta annt, non importa al com-
pratore della sua merce lavo 
ro- a quell'eta preferisce co
munque non averlo piii in 
fabbnea. 

Questo spiega anche i tem
pi mostruosi delle lavorazto-
ni. L'accelerazione frenetica 
del lavoro imposta a persone 
che sono in nota e tragica 

La Centrale 

licenzia 150 

operai 

a Firenze 
FIREN'ZE. 3. 

La SLME. azienda metalmec-
canica del gruppo Centrale, ha 
chiesto il licenziamento di 150 
operai, romoendo la < tregua dei 
hcenziamenti» a cui l'Associa-
z one degli industnali si era 
impegnata fino al nsana mento 
delle conseguenze dell'alluvione. 
Le segretene provincial CGIL, 
CISL e U1L, nel respingere i 
hcenziamenti hanno rilevato che 
la Centrale dispone di decine di 
miliardi di indeimizzi per la na-
zionahzzanone elettnca ed ha 
il dovere di investirh assicu-
rando il lavoro agli operai della 
SIME e ad altri lavoraton. 

condtzione di inadeguatezza 
rispetto «i tempi tecinci delle 
macchine provova con mate-
mat tea lertezza I'accorciamen-
to delta vita e il rapidisstmo 
logoramento del fisico Pro
pria per fare fronte a questi 
calastrofic, effetti del inecia-
msmo industriale, si tmpor-
rebbe una sua ulllizzaziane 
secondo metri razionall, non 
dtstrutttvt. urmontcamente col-
legatt alle cajxtcita effctttt e 
dell'uomo dt adeguarsi alia 
macchina Per fare questo sa
rebbe mevitabile non sfrut-
tare mai del tutto le possibi-
lila delta macchina, adeguan-
done i r it mi a quelli del fistoo 
umanu 11 mcccamsmo del pro
fitto unpone imece I'ttpposto. 
I.'operaio interessa come pro-
duttore di ricclwzza per non 
l>iu di qutiidici o tvnti anni; 
pud tnteressare (ed c tl caso 
delle soctaldemocrazic avail-
zatc) che negli annt precedenti 
sia stato tstruito in modo da 
produire meglio e sia stato 
curato in modo da produrre 
dt ptu, il dopo perb non inte
ressa la produzione, cosi co
me non la interessa tutto il 
complesso intreccto psico-flsi-
co che non ha riflessi tmme-
diatt zull'erogaztone quottdia-
na di energia lavorativa e 
sulle cajHicita rapide di recu-
pero dl quella energia 

1M mostruostta del mcccam
smo sta dunqtic tutta nella 
sua formate ruztonalita e eco 
nomwita Propria per questo 
non ce da aspettarsi nulla — 
in materia ill condtzione ope
raia eQcttnamente umanu — 
dal prugresso tccnico tutto 
dtpende solo dalle capacita di 
lotta, dalla capacita dt impor-
re soluziont anche « non cco
nomichc » al padronuto E' 
grave che in questa lotta la 
ctasse operaia non abbia lo 
appoggio dello Stato, del pote
re pubblico, dell'azienda i>u>> 
blica 1 casi della « Dalmine » 
o dell'Italsider che abbtamo 
citato (limitandoct pcraltra so
lo a una zona della Lombar-
dia) sono signiftcattvi. L'azten-
da di Stato si e accodata sen
za nserve, senza nemmeno un 
tentativo dt dlfferenztazione 
ortgtnale rispetto all'aztenda 
pnvata, alia logica del pro
fitto. Fino alle estreme con-
seguenze. Fino alia conse-
guenza (addirittura parados-
sale oltre che disumana. in 
questo caso) dt doversi poi 
sobbarcare come Stato miho-
ni di ctttadtnt improdutttvi, 
malatt, tenuti in vita comun
que e con grande spreco e 
dispendio per annt e annt 
ma mulilizzabilt per il bene 
collet two 

E' questo ultimo il motivo 
per cui la lotta per diverse 
condlzionl umane nelle tab-
briche — dalle piu cadenti 
alle ptu lustre e moderne — 
c una lotta poltttca di rilievo 
generate, una lotta che vede 
ancora come protagonlsta egc-
mone dello sforzo per il rin-
novamento della societi la 
classe operaia 

Baduel Ugo 
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