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La lotto ha piegato la resistenza del monopolio sulle richieste relative a cottimo e orario 

Fiat: indicazione per i metalmeccanici 
I termini delle prime intese - La 
vertenza non e ancora chiusa 

TORINO. 10. 

Dopo una intensa scssione 
di trattative che ha visto Ic 
parti impcgnate pressoche 
ininterrottamcnte da giovedl 
scorso sino alio 8 di stamani. 
la vertenza aperta alia Fiat 
in materia di cottimo e orario 
di lavoro e approdata oggi ad 
una nuova intesa sulla parte 
economica. L'accordo di mas-
sima raggiunto fra le delega 
7ioni sindacali FIOM FIM-
UILM-SIDA e la dire7ione 
della casa torincsc stabilise 
tin aumcnlo di 20 lire orarie 
del guadagno di cottimo. hloc-
cato da anni a 50 60 lire, da 
corrispondersi su tutte le ore 
retribuite (es.: su 49 ore quan-
do se ne lavorano 44; su 50 
ore quando se ne lavorano 45) 
comprese le ferie. la «tredi-
cesima >. le festivita e l'in-
dennita di anzianitn. Comples-
Rivamente. nell'arco dell'anno. 
ogni operaio godra di un mi-
glioramento salariale pari a 
55 mila lire. 

E' stata perfezionata inol-
tre I'iritesa gia raggiunta sulla 
distrihuzione dell'orario. ap 
plicando per I'anno in eorso I 
criteri precedentemente ac-
quisiti per il 19B9. Dal 1. lu-
glio quindi inizieranno i nuu-
vi orari che assicureranno al 
dipendenti Fiat I sabati fe-
stivi alternati (turnisti) e la 
settimana corta (normale ed 
impiegati( ferma restando la 
piena utilizzazione delle festi-
vitf di giugno (Corpus Domini 
e SS Pietro e Paolo) mentro 
In festivita patronale - a In-
rino San Giovanni — verra 
spostata. come gin previsto 
per il 19fi9. all"inizio di no 
vembre garantendo un « poli
te » di 4 giorni: da venerdi 
1. novembre a lunedl 4 no-
vembre, 

Per quanto riguarda la pat-
te normatlva del cottimo si 
sono gia avute alcune interes-
santi acquisizioni. Queste si 
possono riassumere nei se-
guonti punti: 

Miglioramento sostanziale 

Regolamenti autoritari 

su misura per i padroni 

Non e'e scampo 
per il contadino 

LE RIPERCUSSIONTl del re
golamenti comunitari nella 

azieiula contadina sono cata-
strofiche sia per i settori gia 
affrontatl dai regolamenti spe-
cifici che per quelli in via di 
attuazione. 

Per il latte. 11 burro, ii for-
maggio i prodotti zootecnici 
e'era stato un discorso del Go-
verno per sviluppare la produ-
zione zootecnica, poiche siamo 
importatori soprattutto di carne 
ed occorreva eliminare gli ef-
fetti negativi che ci& provocava 
nella bilancia dei pagamenti. 
Ebbene. la crisi esplosa nel set-
tore zootecnico a causa del re-
golamento comunitario ha crea-
to condizioni insostenibili per 
gll allevatorl delle zone piu 
svlluppate. Emilia, Lombardia, 
Veneto. Figuriamocl nelle altre 
region!. 

L'industria lattiero casearia in-
tende far pagare agli allevatorl 
le conseguenze del regolamento 
comunitario e poiche I contadinl 
non hanno nessuna garanzia su 
quanto potranno ricavare dal 
latte. talvolta sono costretti a 
disfarsi del bestiame. 

A cio si aggiunga che il signor 
Mansholt avanza la piu oseena 
delle proposte. cioe quella di 
chiudere tutte le stalle che han
no meno di 5 cap! di bovini. II 
che signiftcherebbe che 1 milione 
di contadinl dovrebbero chiude
re le stalle. e poichd sono que
st! che hanno la maggioranza 
del capitale bestiame il patri-
monio zootecnico sarebbe piu 
che dimezzato. 

Ma la crisl non si ferma al 
bovini. Essa e ancora piu grave 
per gll allevamentl suinicoli e 
avicoli proprio perche 11 setto-
re degli allevamentl e stato 
Mcrificato agli intere.ssi degli al-
tri paesl del MEC. Per il set-
tore olivicolo. dopo lo scandalo 
dello scorso anno relativo al 
tentativo delle industrie molito-
rle di accaparrarsi l'intero pro-
dotto per riscuotere essi la in-
tegra7ione sul prezzo dell'olio. 
i coltivatori hanno ottenuto che 
1'integrativo sia pagato a loro 
ma l'olio non riescono a ven-
derlo. I prezzi al produttore 
sono dimezzati e solo in alcune 
province e a poena inizjato 11 pa
gamento della integrazjone sta-
tale del prezzo sul raccolto del 
1967. mentre alcuni devono an
cora riscuotere quello del "66. 

UNWLTRA produzione ove e 
in atto l'integrazione di 

prezzo e quella del grano duro. 
Ebbene. I grossisti che fnnno 
capo all'industria dl pastifica-
ikme e all'ammasso. sempre 
operato dalla Federconsorzi. han
no pagato il grano duro. com-
presa l'integrazione. al di sotto 
di alcune centinaia di lire al 
quintale per cui 0 coltivatore 
ha realizzato meno di quando 
non e'era l'integrazione comu-
nitaria. 

E" facile pertanto capire che 
gli industrial! pastificatori e la 
Federconsorzi hanno prima de
terminate prezzi bassi. per po-
ter poi trarre essi profitto dalla 
Integrazione e pot rivendere il 
grano. trasformato in pasta. a 
prezzi piu alti. 

Nel settore bieticolo saccan-
fero abbiamo per decisione rie! 
Govemo due prezzi: quello pie-
no per il contingentamento del 
la produzione. quello ndotto per 
il supero. 

Quale sara il prezzo che andra 
•1 contadino bieUcoItore, e fa
cile immaginare, se si tiene 
conto del potere del monopolio 
E* owio che roolto dipeode 
dalle lotte che riusciremo a eoo-
durre. 

Nel settore del tabacco che 
era considerato, come quello del 
1'ortofrutta uno dei settori che 
ci avrebbe consentito di riva 
lerci del pesante contribute pa 
gato agli altri paesi del MEC 
si vedono gia quail potrebbero 
essere le conseguen/e (lei rego 
lamcnto comunitario A Lecce 
infatti centinaia di tabacchicol 
tori che avevano gia fatto il 
semenzaio e preparato e con-
cimato il terreno per trapian-
lire, si sono visti dimezzare la 
Mprrftci* colUvablle. 

PER QUESTO nel rnondo con
tadino ed In modo larga-

mente unitario avanza la co-
scienza di una piu decisa bat-
taglia per il rinvio della attua
zione della regolamentazione co-
munitaria e per una sua pro-
fonda revisione. I'attuazione di 
una politica agraria rinnovata 
che affronti le riforme di strut-
tura, il potenziamento e la fun-
zionalita degli enti dl sviluppo 
e dell'AIMA, e per predisporre 
le misure atte a costituire e so-
stenere le associazioni del pro-
duttori quali strumenti indispen-
sabili ad un reale e democra
tic© sviluppo della economia 
agricola e del Paese. 

La revisione dei regolamenti 
comunitari deve portare ad un 
completo rovesciamento delle 
scelte effettuate. Si tenga con
to che tutta la teoria di Inter-
vento sui prezzi e ormai consi-
derata fallita anche dal suo 
ideatore sig. Mansholt. Tuttavia 
resta 1'equivoco su cosa egll 
intenda per «svolta > nelle ri
forme di struttura. e quanto 
detto sopra nella distruzione 
delle stalle al di sotto dei 5 
capi lo dimostra. 

Un esempio e una indicazione 
concreta sul problema dei prez
zi ci viene dalle decisioni as-
sunte dalla assemblea del Con-
sorzio nazionale dei bieticoltori. 

Esso si e posto come suo 
obiettivo Immediato. contro t 
due prezzi e il contingentamen
to. il ritiro totale della produ
zione ed il pagamento di tutte 
le bietole a prezzo pieno. 

IN QUEST1 oblettivt U bieti-
coltore trova la difesa del 

suo lavoro perche le bietole 
non debbono restare nel cam-
po e il sostegno ad una piu 
giusta remunerazione del lavo
ro perche il prodotto deve es-
sergli pagato a prezzo pieno 
e non dimezzato. Certo. cid si-
gnifica tagliare le unghie ai 
monopoli saccariferi e dare piu 
potere contrattuale e decisiona-
le ai bieticoltori Per questo il 
C.N.B. sostiene giustamente che 
siano I Comitati regional) per 
la programmazione, e gli Enti 
di sviluppo agricolo a decidere 
le zone di sviluppo bieticolo. e 
non i monODolJ saccariferi. 

Certo programmare non vuol 
dire solo decidere di produrre, 
ma anche come utilizzare que-
sta produzione e I'indicazione 
dell'allargamento del consumo 
interno dello zucchero e quanto 
mai giusta e urgente. se si tie
ne conto che il nostro consumo 
e fra i piu bassi d'Europa. 

Ridurre il profitto monopoli-
stico ed il prelievo fi?cale e 
il mezzo per abbassare 11 prez
zo ed allargare il consumo. 

L'obiettivo del ritiro di tutte 
le bietole e del pagamento a 
prezzo pieno di tutto il prodotto 
e valido. e deve essere attuato 
per tutti i prodotti di oeni com-
parto produttivo, poiche esso 
vale a determinare per l'alleva-
tore. il produttore di oik) di 
oliva. di grano duro. di prodotti 
ortofrutticoli o agrumari. di ta
bacco ecc.. almeno un minimo 
«garantito» alia remunerazio
ne del lavoro D'altra parte es«o 
diviene la base essenziale per 
comhntte'e la speciiUrtAne che 
in mcccanj^mi compl-cati come 
quelli attuali. consentr sem
pre ai grossisti e alia Feder 
con*orzj di insenrvisi per fare 
il bello e 11 cattivo tempo. II 
Centro nazionale per lo svilup
po delle forme associative, di 
intesa con le organizzazioni con-
tadine e la cooperazione agri-
cola. e sorto appunto per por
tare avarrti una piu decisa azto-
ne In tutti 1 foodamentali set-
tori produttivi con la costru-
zione delle associarioni dei pro-
duttori. 

H Centro rawlsa doe nelle 
a^«ociazioni dei prodnttori k> 
Mnimento di costnirione di quel 
po»ere contratiuale dalla prortu 
zifne al mercato che puA far 
^altare il taaliesgiamento dei 
redditi di lavoro in amcoltiira 
rappre«en'ato dalla forhice. che 
sempre piu si allarga. nel diva-
rio fra prezzi alia produzione 
e al consumo. 

Rino Fioravanti 

d<>i • criteri di enmunicazione 
dei tempi ai lavoratori. Nuo
va regolamentazione del lavo
ro alio linoe attraverso la 
comunicazinne di tutti i fat-
tori che concorrono a deter
minare il loro rendimento e 
la loro retribuzione. e la rigida 
regolamentazione per quanto 
compete gli organici (siste-
mazinne dpi rimpiazzi in mo
do tale che l'operaio possa 
usufruire di una « pausa > of-
fettiva e allontanarsi dalla 
« catena * per i bisogni flsio-
logici). 

Aroulsizione della piena ap-
plicazione delle norme con-
trattuali in materia di recla-
mi e controversie sui cottimi 
e garanzia di una maggiore 
libertn di movimento al mem-
bri di Commissione Interna 
all'interno dello stahilimento. 
Splafonamento del premio di 
produzione. Restano ancora 
anerti altri nrohlemi Tra que-
sti. con atfinenza all'nrario. 
la sitna7inne del'o Invnrazioni 
<;iHpnirf«iVhp rlpllp fllialt pd 
altri casi particolari: per il 
rnttirno vi e ancora fta dispu
te re una nnnva rocfolampnta-
7i*nne dpltp fasi di aBC'*stampn-
to e la esfensione della rego
lamentazione del lavoro per le 
linee meccanizzate. alle DTO-
duzioni che presentano carat-
terisHche similari. 

T risultaH di quests fase 
delle trattative sono stati il-
lustraH in matMnata all'assem-
blea unitaria Helle Commlssio-
ni Tnfernp F'*nt. riiinifasl nel 
salnne rlpl'^ Tampra f,°l La-
vnrn da nav'n'l - finl'q se-
prptpria naz'onnip FTM — 
php ha psorpssn =» nnmr> de"p 
ortr,nni77a7inni sindacali una 
vali'tazionp pomplpssivampnte 
posifiva. T prohlemi tn sospeso 
verranno affrontatl in una 
nuova sessione di trattative 
gia fissata con Vaz^enda nei 
giorni 21 e 22 magglo. 

Su] merito della intesa rag-
giunta il segretario generale 
della FTOM. Bruno Trentin. 
ha rilasriato la seguente di-
chiarazione: 

c Questo secondo accordo di 
massima che risolve alcuni 
fra i punti pib controversi 
nella vertenza apertast nel 
grupvo Fiat per una nuova 
regolamentazione del slstema 
di cottimo. costitultce — a 
nostro avvfco — un nuovo 
rifultato della lotta dei lavo
ratori e deXla pressione inces-
sonte che essi hanno satmto 
esercitare per una rapida e 
positiva conclusione del neao-
ziati. La conquista di prime 
rmvortanti modifiche della at-
tuale regolamentazione del 
cottimo e Vacquisizione di un 
snstanziale mialhramento re-
tribuiwo. venedosi ad ag-
giungere alle fondamentali 
conquiste in materia di orario 
costituiscono la piu clamorosa 
dimostrazione che Vunitd e la 
forza dei lavoratori in lotta 
possono essere largamente ri-
compensate. Lo sdopero uni
tario dei lavoratori del gruppo 
FIAT-OM-Weber ha pagato e 
ha permesso di realizzare in 
queste settimane risultaH con-
trattuali che possono essere 
considerati un punfo di rife-
rimento per gran parte delle 
Industrie melalmeccaniche. 

c Per i lavoratori Fiat — 
ha detto ancora Trentin — 
quesfi risultati debbono costi
tuire un mnliro di grande He-
rezza: con la loro Intta pos-
spnfe essi hanno conquistato 
in una sola vertenza un au-
mento retributivo superiore al 
livello raggiunto in II anni 
(1953-1964) dal premio anti-
sdopero che, quando & stato 
regolamentato sindacalmente. 
era di IS lire orarie 

* L'unitd fra i aindacati $ 
stata anche in avesta occa-
sinne all'altezza delle rpspon-
sabilitd che essi arevano as-
sunto di frnnte ai lavoratori. 
Questo nuoro risultato e" il 
frutto della lotta di ruffi. della 
coerenza e della grande lealta 
che hanno animato fl compor-
fornenfo dei srndacati operai 
anche nei momenti piu diffi-
cUi e piu insidinsi della trat-
tativa ». 

A sua volta il segretario 
generale della FIM. Luigi Ma-
cario ha dichiarato: « La ra
pida e risolutrice trattatira 
cnndoUa per i coffimi alia 
Fiat ha dalo risvltali che ob-
biettiramente dabbiamo valu-
tare come posilivi sia in sen-
so assoluto, sia in senso com
parative. tl merito principale 
di cid va ai lavoratori Fiat 
che ci hanno saputo dare un 
grande potere contrattuale ed 
hanno anche creato le condi
zioni da cui partire per mi-
gliorare fl clima di fabbrica. 
Questo i ora U terreno sul 
quale occorre lavorare in 
profonditd e per il quale l'ac
cordo olfre alcune premesse. 

c A questo fine continuere 
mo con tenacia Vinlenso dta 
logo aid avviato tra lavorato 
ri e sindacati con lobbiettiro 
di fare della Fiat una fabbri 
ca sindacalmente viva ed at-
tiva dove gli inferewi e la di-
gnita del lavoratore siano pie-
namente tulelati*. 

Ritardatari 
in casa Storti 

C'4 sempre qualcuno che 
rimane indietro coi tem
pi, o non capisce, o fa fin-
ta di non capire (il classico 
sordo che non vuol senti-
re). Uno di questi bei tipi 
deve trovarsi alia Unione 
sindacale comunale di Ro
ma. della C1FL. ed ha pre-
so Viniziativa di stampi-
gliare il timbro del sinda-
cato su un biglietto elet-
torale del candidato demo-
cristiano Bruno Storti. 

E' vero che Storti d se
gretario generale della 
CISL, ma k possibile che 
abbia chiesto di utilizzare 
i mezzi e la c copertura * 

del sindacato per la sua 
propaganda? Nella CISL 
non ci sono solo democr'u 
stiani. Di piu: il fatto che 
lo Storti sia candidato nel
la DC non sianifica affatto, 
come vorrebbe far credere 
lo slogan, che le rivendica-
zioni dei lavoratori siano 
accolte dalla DC. Nemme-
tio quelle dei soli lavorato-
tori CISL. Se qualcuno 
avesse dei dubbi pud in-
formarsi meglio sui pro-
grammi di governo e gli 
alleati della Democrazia 
Cristiana, i quali si trova-
no puntualmente nel campo 
del padronato. 

I commercianti di fronte al voto del 19 maggio 

Non vogliono stare al 

guinzaglio dei monopoli 
Una storia esemplare di un esercente nella « capitale del 

consumo » — II centrosinistra ha favorito il dilagare delle 

catene dei supermarket — Le proposte dei comunisti 

Fra le tante definizloni. Ro
ma sopporta anche questa: 
« il maggiore mercato di con
sumo d'Italia ». E' una defi-
nizione che usano I tecnici 
del commercio, i sindacalisti 
del settore e i politici, specie 
m questi giorni di vioHia elet-
torale. Democrazia cristiana e 
centro sinistra nel suo insie-
me non possono non chieder-
si, e con preoccupazione, co
me voteranno i ceti medt com 
merciali 

E' nostra speranza che, a 
Roma come in tutta Italia, 
almeno una buona parte del 
commercianti apra flnalmen-
te gli occhi per riconoscere 
chi veramente sono i suoi ne-
mlci e voti per chi, come I 
comunisti, vuole una politi
ca di difesa e di sviluppo 
per le categorie commerclalt 
contro I'lnvadenza sempre piu 
soffocante delle grandl con-

centrazloni commerclalt e fi-
nanziarie. Soltanto a Roma I 
supermercatl del monopolio 
hanno aperto, in questi ultimt 
anni, piu di una decina dl 
grandl punti di vendita e al
meno altre cento domande 
giacciono in prefetlura Or
mai, per decidere, si attende 
il dopo-elezioni. 

Nel « piii grande mercato di 
consumo » del Paese i proble-
mi. le angustie. i sacrlflei del 
piccolo e medio commercian-
te si pud dire che si tocca-
no con mano. basta riflettere 
un atttmo, pensare alia vita, 
al lavoro del nostro fornito-
re. Proprio per citare un 
esempio riportiamo le parole 
di un negozlante dl generi 
alimentari dl un quarttere del
la « nuova » Roma, 11 Nomen-
tano. «Apro ogni mattina al
le sette del mattlno e chlu-
do alle note di sera... Non ho 

Riducono occupazione e salari per dominare meglio il mercato 

Marzotto e S. Gobain lanciano 

una sfida a operai e tecnici 
Le aziende a parteclpazione statale, dopo aver fatto da battistrada nel taglio degli organici, incalzate 
dai gruppi privati • II rifiuto dei licenzlamenti primo passo di una politica diretta ad espandere i mercati 

Dopo le dure lotte dei lavoratori 

Trattative 
per i vetrai 

Concluso lo sciopero all'Italcementi 

Si e concluso lerl lo sdopero di 72 ore dei lavoratori del gruppo 
Italcementi. Com'e noto. con tale lotta, i sindacati intendono sol-
lecitare la direzione deU"azienda ad accogliere richieste a carat-
tens aziendaie. 

Oggi la parteclpazione dei lavoratori alia lotta e stata molto 
elevata: Catania 100%. Palermo 93%. Agrigento 100%. Caglia-
ri 100%. Sassari 100%. Salerno 100%. Senigallia 100%. Firenze 80%, 
Padova 100%. Treviso 98%. Udine 95%. Trieste 92%. Trento. tutte 
e due le cementiere 100%. BresciaRezzato 100%. Genova 100%. 
Catanzaro. sciopero a tempo indeterminato, Massa Carrara 100%. 

Oggi avra luogo a Catanzaro una grande manifeMazione uni
taria. Oltre ai dirigenti dei sindacati di categoria della CISL e 
della UIL prendera la parola RinaJdo Scheda. segretario della 
CGIL. 

Ien e continuato anche lo sdopero articolato dei lavoratori della 
Cementir di Napoli e di Livorno e alia Marchino di Piacenza e 
di Firenze. Oggi. infine. entreranno in lotta i lavoratori della 
SACEUT di Messina. 

VETRAI — A seguito dell'tacontro a Uveilo di segreteiie tra 
le organizzazioni dei lavoratori e degli Industrial! del vetro e 
stata concordata la ripresa delle trattative per il rinnovo dd 
contratto per le prime lavorazioni del vetro. Le trattative avranno 
luoso a Roma merco!edl prossimo alle ore 9.30 nella sete della 
Confindustria. Pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori 
(FILCEVA CGIL. SLAVCA CISL UILCID) hanno deciso rimme-
diata cessazione degli scioperi in tutto il territorio nazionale. 

La decisione delle organizzazioni sindacali e stata presa dopo 
aver constatato un sostanziale mjelioramento delle posizioni pa-
dronali. sia sui piano normativo che su quello salariale, I lavo
ratori delle prime lavorazioni del vetro dalla rottura delle tratta
tive (2 aprue) ad oggi avevano effettuato oltre 170 ore di scio
pero. 

Due grandl gruppi industrial!. 
Marzotto e St. Gobain, sono 
partiti quasi contemporaneamen-
te all'attacco dei salari. dell'oc-
cupazione e delle aziende di 
Stato. La St Gobain. <distur-
bata > dall'apertura di un'azien-
da a partecipazjone statale nel 
< suo » settore. la SIV di Vasto. 
ha accelerato le misure di in-
tensiflcazione dello sfruttamento 
e. dopo aver ridotto 1'occupazio-
ne di circa 1.500 unita. ha chie
sto altri 600 licenziamenti in con-
comitanza con l'avvio di 12 mi-
liardi di investimenti nuovi. La 
St Gobain punta ai mantenimen-
to d'una situazione monopolistica 
e, dopo avere assorbito una se-
rie di aziende collateral!, lancia. 
la sua sflda all'azienda a parte-
cipazione statale: se non si ter
ra allineata da se, verra co-
stretta ad allinearsi in futuro, 
grazie alia superiore concentra-
zione tecnico-economica. Se il 
terreno della gara e quello di 
chi sfrutta meglio i dipendenti. 
la Saint Gobain spera di vincere 
e di trascinare agevolmente sul 
suo terreno anrhe I'azienda putv 
blica. 

II ca.so di .Marzotto e poco di-
verso II conte Marzotto ha Ian 
ciato il suo attaco al l^anerossi. 
accusandolo di «concorrenza 
sleale t. per respingere la ri-
chiesta di contrattare gli orga
nici e le pagtie nella sua azienda. 
Marzotto. evidentemente piu 
abituato al privilegio di Stato 
(ha avuto i miliardi della Cnssa 
del Mezzogiorno per costruire 
semi-gratis una rete di grandi 
alberghi) si e anche la men ta to 
della mancanza di sussid] e del 
fatto che il Lanerossi sarebbe 
stato agevolato nnanziariamente 
dalla societa capnflla. I'ENI 

E noto che il I-anerossi. nono-
stante I'appartenenza aH"EN"I. 
ha semplicemente fatto da bat
tistrada a Marzotto tagliando 
spietatamente cli organici Mar
zotto pero non e stato da meno: 
nel 1967 negli stabilimenti Mar
zotto rorganico e diminuito del 
4.25% mentre le ore lavorate 
sono diminuite del 10.5%. La pro-

L'azienda demaniale subordinata ai privati 

Restivo rifiuta il contratto 
a i lavoratori forestall ASFD 

Sciopero per I'occupazione e il salarro proclamato ad Acri 

D minlstro ResCiro ha fatto 
rispondere all'Azienda demania
le deDe foreste con un netto 
rifiuto alia riduesta di stipu-
lare U contratto nazionale di 
lavoro dei dipendenti. In una 
lettera invtata alia Federbrac-
ciantt CGIL rAzienda dice chia 
ro e tondo che il contratto non 
si deve fare perche. esercitan-
do I'ASFD anche attiviti too 
tecnica e silvo-pastorale, non 
vuol disturbare le aziende pri
vate che pagano salari di fame. 
L* Azienda statale delle foreste. 
QujndL lntesdertbb* conUnuart 

a farsi rappreserrtare aOe trat
tative dai privati. La Feder-
bracdanU h* risposto che i la
voratori non accettano piu la 
precarieta del posto di lavoro 
e della retribuzione. Lo hanno 
gia dimoitrato con una giorna-
ta di lotta e sono pronti a di-
mo^trarlo ancora IJ> Federbrac-
clanti nieva. inoltre. che tutto 
il settore delle sistemazionl 
montane e tdraullche deve nee 
vere un nuovo assetto. con pro-
grammi di miglioramento la cui 
urgenza e dimostrata anche dal-
l'attualt akcitA. Su qimt« U-

nea si stanno muovendo I la
voratori: a Roccabemarda, in 
provincia di Catanzaro. 100 fo
restall lasclati senza lavoro dai 
consorzl di bonificB hanno fatto 
lo sciopero a rovescio imponen-
do la ripresa dei la von La via 
della lotta e stata sceita anche 
dai fore*tali di Am. un centro 
di 25 mila abitanti in provincia 
di Cosenza. che lunedi scenae-
ranno In sciopero. Chiedono 
piena e stabile occupazione ol 
tre al contratto di lavoro: 5600 
braccianti potrebbero essere Im-
piegati immediatamente nei la-
vori gia protetutt. 

duzione non e diminuita. I pro-
fitti lordi sono stati di 6.170 mi-
lioni. L'utile netto di 917 milioni. 
Ii dividendo distribuito 90 lire 
per ognuna delle 10 milioni di, 
azioni, come I'anno precedente. 
La «concorrenza sleale» del La
nerossi devono lamcntarla. sem-
mai. i lavoratori di Valdagno che 
oggi vedono applicati a loro spe-
se gli stessi tagli d'organico del-
l'azienda a partecipazione sta
tale. 

Cid non signified che il merca
to italiano dei prodotti tessili. 
dei confezionati o del vetro va-
dano sempre a gonfle vele. Si-
gniflca soltanto che la politica 
aziendale e settoriale pud con-
durre facilmente a gravi stroz-
zature e che non basta creare 
un'azienda statale in un setto
re per provocarne j'espansione. 
se poi non si ha una politica 
generale di sviluppo. U merca
to italiano del vetro piatto. anco-
rato all'edilizia e all'automobi-
le, si amplia quasi esclusiva-
mente dal lato deU'automobile. 
L'edilizia residenziale. scola^ti-
ca e civile in ger.ere e stata 
bloccata dallo stes.so governo che 
ha rifiutato di prendere la mi
sura principale — una legge 
contro la remiita dei suoli — e 
sufYicienti iniziative pubbliche. 
Ne e derivato un declino della 
occupazione che depnme tutto il 
mercato intemo dei consumi. La 
industria tcsaile. po.. si trova 
a mordcrsi la coda: licenziando 
in massa contribuisce essa stes-
sa in maniera massiccia a de-
primere i mercati. II rifiuto del 
governo di prendere un'imziati-
va nazionale per promuovere un 
riassetto dell* industria tessile 
salvaguardando locctipazione si 
paga ora a prezzo ocm giorno 
piu alto. Ecco perche noi dicia-
mo che a soluzioni vere non si 
pu6 giungere ?e non partenio 
dal nfiuto dei nuovi licenzia 
menti. 

II rifiuto dei licenziamenti e 
dei tagli d'organico alia Saint 
Gobain e al Marzotto non e solo 
un' afTermazione di principio. 
giustificata da una situazione del 
mercato del lavoro grave, nella 
quale e difficile per I licen-
ziati trovare reimpiego. E" le
gato a precise richieste politi-
che: 1) bloeco delle intensiflca-
zioni del lavoro ne; settori te.ssi 
le e vetrario. nelle aziende a 
partecipa2hvie «tataie come in 
quelle pri\ate. col rename degli 
organ ci in trattative sindacali e 
la rsd'izione 1egli orari di la 
voro; 2) attuazione di misare 
per 1'e.spansione del mercato in
terno. a partire dalledilizia abi-
tativa e scolastica dove un ra 
pido incremento provocato da 
diretti interventi statali puA de
terminare anche r;uegli aumenti 
d'occupazione e di massa sala
riale necessari anche per ele-
vare U consumo dei tessuti e dei 
confezionati. Partendo da pro-
blemi aziendali e settonali, cioe. 
si giunge a una conclusione non 
nuova: la disoccuparione e an
cora la remora fondamentale al 
lo sviluppo del pa Me: non e 
vero che e possih-le uno svilup
po economico senza iniziative 
dirette speciflcatamente ad ele-
vare I'occupazione \* srelte pa 
dronali del centrosinistra ir 
questo campo sono gia state pa-
gate abbastanza dai lavoratori: 
da Valdagno. da Pisa e da Ca-
serta viene ora una richiesta dl 
svolta politica che coincide con 
rintexesae di tutto fl Paese. 

commessi, non posso permet-
termelo... ». «Ho tre bambi
ni — agglunge, — plccoli, la 
piu grande ha appena otto an
ni e frequenta la seconda clas-
se. Per I'lnsufflcienza delle au-
le, ogni tanto, la costringono 
a fare il turno del pomerig-
gio. Mia moglie. dalle 11 in 
poi, viene a darml una mano 
e sta in negozio mentre io 
vado a tare le consegne a do 
micilio. Porta con se i bam 
bini, che giocano nella stra-
da. I A. bimba piii grande, , 
spesso, va a scuola dopo ave
re manglato soltanto un pa-
ntno... £ ' una vita dura... Tut
tavia, fino a qualche mese 
fa, riuscivo a strappare la gior-
nata, avevo speranza di pote
re organizzare meglio il mio 
lavoro. Ma ora hanno aperto il 
supermercato qui vlclno, in 
viale 21 Aprile, e I'incasso, di 
colpo, e calato... ». 

E' una storia tiptca oltre 
che vera: in essa, siamo con-
vtnti, si rwonosceranno anche 
altri esercenti E' una storia 
che potrd avere un dramma-
tico seguito se. dopo le ele-
zioni del 19 maggio. prose-
guird una politica governati-
va che agli Interessi, alia vi
ta. al lavoro dei plccoli e me
dt esercenti, subordinera, co
me sinora ha fatto, quelli dei 
monopoli, del grandi gruppi 
finanzlari Ualianl e stranleri, 
che stanno dletro le catene 
del supermercatl, e che sem
pre ptit mtrano a imporre 
al consumatori t prodotti che 
a loro fanno comodo e ai 
commercianti questa sceita: o 
abbassate la saracinesca o di-
ventare « commessi » delle no-
stre catene. 

C'e stato un dlbattito, pro
pria nei giorni scorsl all Eli-
seo, a Roma. VI hanno assl-
stito numerosl esercenti: da 
una parte vi era un esponen-
te del centrosinistra, I'asses-
sore all'Annona del Campldo-
glto, dall'altra il compagno 
Stclvlo Caprittt, presldente na
zionale degli ambulanti e del-
tagliantl. Da questo t scon-
tro i», che notevoll discussloni 
ha pot suscttato fra le cate
gorie, la politica del governo 
e uscita con le ossa rotte. II 
centrosinistra non voleva fa
re 1 contl del passato. non vo
leva rendere conto del suo 
operato verso t commercianti 
e t ceti medl. Nel contraddit-
torlo 11 rappresentante gover-
nativo e stato costretto a dt-
fendersl. per poi tentare dl 
salvarsi con nuove promesse, 
nuovi impegni. 

Ma i fatti contano, specie 
in categorie che al fatti guar-
dano, abltuate come sono a 
fare I confl nel cassetto, ogni 
sera. E i fatti condannano 
la DC e It centro sinistra che 
hanno proposto prima ta libe-
ralizzazione delle llcenze e poi 
si sono opposti, anche recen-
temente, alia proposta comu-
nista, che non piii ai prefettt, 
ma ai comuni sia demandato 
tl compito di decidere sulle 
llcenze at supermercatl e quin
di regolare essi. orgamsmt de-
mocratia, git svituppi della 
rete commercials Questa ri
chiesta, questa rtvendtcazione, 
e uno dei punti del program-
ma del PCI per il settore del 
commercio. 

1 commerctantt nella con
correnza hanno la loro arma 
tradizionale — at dice — con 
quella debbono baltersi. am-
modernandost, associandosi, 
consorziandost. Ma come puO 
un commerciante decidere dt 
migltorare tl suo megozto e 
a/frontare quindi una spesa 
constderevoie. se non git si 
da garanzia che tl giorno do
po un altro esercizio dello 
stesso genere, se non addmt-
tura un supermercato, non 
terra aperto nella stessa via7 

E poi con quale denaro un 
commerctante pud migltora
re la sua atttvita? Ija leg
ge « 1016 > e stata sbandtera-
ta dal mtnistro Andreottt e 
dal centrosinistra come un 
toccasana. Ma poi lo stesso 
Andreottt, all'assemblea della 
Confcommercto. ha dotruto 
ammettere che m set anni. su 
oltre un milione dt esercenti, 
soltanto bM7 hanno ottenuto 
tl credtto ageiolalo' Le tnuta 
ttte comumsie. in proposilo. 
sono state sempre chiare e 
tenauno a garantire un creat 
to agevolato ad un tasso non 
superiore at 3% e non soitan 
to a coloro che hanno bent 
patrimonial! da offnre alle 
banche, ma anche a quet com
mercianti le cut garamus so
no costttuite dalla serteta e 
dal loro lavoro. J comunisti 
hanno ancora chiesto e si bat-
teranno nella prossima legi-
slatura percht a credtto age
volato sia esteso ai soli grup
pi dt acqutsto torrnatt da 
esercenti piccoJi a medt, tm-
pedenao che t ttnanziamentt 
siano tnlascati dalle grandi 
imprese e dalle • catene • 

Ma le accuse al centro smt 
stra sono ancora tante. lo sta 
to dt coos tn cui si trova-
no i mercati all'tngrosso, le 
tasse, le pensloni, lassistenza 
tnsufflciente. 

c. r. 

Ai danni dei 

contadini 

i 

Assurdo 
ricatto delle 

baronie 
saccarifere 

G'ornate di viva tensiono • 
di collera si vivono in questo 
periodo nelle zone bieticolc del 
paese. In Emilia-Romagna, 
nel Veneto. nelle Marche. ne
gli Abruzzi, in Pujtfia e nolle 
altre province dove viene col-
tivata la barbabietola da zuc
chero. i baroni saccariferi mi-
nacciano apertamente 1 con-
tadini-produttori di non ritl-
rare a prezzo pieno l'intero 
raccolto, ma solo una parte 
di esso. mentre il rimanente 
dovrebbe essere ceduto agli 
industrial! degli zucchcrifiei 
a prezzi assai infenon. per-
fino al 50 per centu. 

In questi giorni si susseguo-
no forti manifestazioni di pro-
testa dei contadini special-
mente nelle province central!. 
dove i produttori di barbable-
tole rivendicano 1'annullamen-
to delle assurdo misure de
ciso dal Mercato comunc per 
restringere la produzione bte-
ticola italiana, chiedendo cht 
l'intero raccolto di quesfan-
no — che si profila buono — 
venga ritirato dagli zucchcri
fiei e pagato a prezzo pieno. 

I monopoli saccariferi. dal 
canto loro insistono per riti-
rare soltanto una parte del 
prodotto A Ferrarn. ad esem 
pio. se la produzione sara co
me lo scorso anno di 50(1 quin
tal! ad ettaro. essi ne vor-
rebbero ritlrare a prezzo pie
no (circa 12(H) lire al quinta
le) soltanto 218 quintali e 
altri 100 quintali a 700 lire. 
Per 11 resto non offrono nos-
sun prezzo 

Le t di?posi7ioni » do) MF.C. 
cho il envprno non d'lvctiho 
pri'iidi'ro in ciinsidcra/nitU' da 
ta la Inro assurdita »••>»»•'! 
scono che in Italia si dubbono 
proiurre anmialmente soitan 
to CA) milioni di quintali di 
barbabietolo. Invece. secon 
do calcoli gia effettuati. se ne 
produrranno 130 milioni di 
quintali. La differenza. secon
do gli industrial! dello zuc
chero, dovrebbe essere paga-
ta a prezzi irrisorl o addirit-
tura rimanere nei campi. 

La ribellione dei contadini 
deriva proprio da questo in-
credibile ricatto del MEC e 
dei padroni degli zuccherifici. 
fatto proprio dal governo di 
centro sinistra. Si tratta ov 
viamente di € non punirc > i 
contadini che hanno prodotto 
c troppe barbabietole ». ma di 
incoraggiarli. attuando una 
politica saccarifera di versa. 
sganciata dalle grinfic dei 
monopoli. Si tratta di attuare 
una politica bieticola che. ridu-
cendo i prezzi dello zucchero. 
eolpendo i profttti padronall. 
incrementi i consumi r consen
ts quindi non una diminuzio 
ne della coltivazione dcl!e 
bietole ma un suo aumento. 

Intanto. come chledono i 
parlamentari emiliani del PCI 
a Moro e ai ministri dpll'agri-
coltura e dell'indastria. oc
corre respingere nel modo plu 
deciso ed energico la pre-
tesa degli fndustriali di ridur
re le quote di conferimento 
delle barbabietole. convoean-
do le part! per raggiungere 
un accordo che garantisca il 
ritiro di tutta la produzione a 
prezzo giusto. 

Sciopero alia 
Petrolchimica 

di Porto Torres 
SASSARI. 10 

Gli operai chimici. metalmec
canici. edili della Petrolchimica 
di Porto Torres, hanno realiz-
zato oggi uno sciopero general* 
di 24 ore Gli edili e i metal
meccanici hanno scioperato al 
100%. 1 chimici ai 95%. 

Lo sdopero e stato indetto dai 
sindacati della CGIL. CISL • 
UIL a seguito della rottura del
le trattative con la direzion* 
della Petrolchimica e con I'Ai-
sociazjone degli industrial! per 
il rifiuto padronaJe alle richie
ste avanzate a piti nprese dai 
sindacati I padroni hanno usato 
tutti i mezzi possib.li per far 
fall ire lo sciopero 

Nella giomata dl teri sono 
stati prodighi di promesse: tChi 
non partecipa alio sciopero avra 
24 ore di riposo pagate e altri 
premi vari. oltre a una certa 
quantita di denaro». Al> pro
messe si sono aggiunte le mi-
nacce e le intimidazionl. Gli ope
rai. nonostante 11 massiccio 
schieramento dei dirigenti del-
I'az enda che controllavano chi 
partecipava alio sciopero. han
no respinto in modo «deffnato !• 
promesse e le intimidaz:on pa-
dronah Vim si a mal partito. i 
padroni hanno cercato di far 
passare alcuni operai dal mare 
con le barche Non vi sono pero 
riu.*citi 

La polizia. come al so!:to. 
e intervenuta in forze. AUo 
inizio della matlinata ha cari-
cato | lavoratori e i dirigenti 

Uno dei guardiani e passato 
con la «124 * a velocita soste-
nuta in mezzo agli scioperanti 
investendo un operaio e causan-
dogli delle tesioni al pun'o che 
si e reso necessano il ricovero 
In ospedale I dirigenti sinda
cali hanno tenuto comizi ai la 
voratori pvr 'p;egare i moMvi 
dd!o sclcpe't* D.innte i comm. 
con il con«en«o unanime ed en 
tu«ia<ta degli operai. e stnto de
ciso di organtzzare altre 24 ore 
di sciopero per il 16 e 17 mag
gio. La njvita dello sciopero 
odierno e costituita nella qua
si compatta partecipazioiM M 
chimici 


