
PAG. 4 / v i t a i t a l i ana I ' U n i t £ / martedl 11 giugno 1968 

r»i: esattori chieuono un miliardo alia cittadinanza disastrata dalla crisi economica 

Marsala in sciopero contro le tasse 
Fallisce lo Stato nelle zone terremotate 

Relazione di Cipolla al convegno sullo stato della ricostruzione nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento: 
si disseccano i fondi e nessun problema e stato risolto — La gente si prepara a nuove forme di protesta generale 

PALERMO — Continua la lotta del lavoratori del Cantieri Piaggio in difesa del posto di lavoro. Ancora lerl I padroni 
hanno rifiutalo la trattatlva. Gil opera! hanno risposlo intensi ficando la lotta. 

Al convegno presso la facolta di Architetfura di Venezia 

Appassionato dibattito sul rapporto 
tra studenti e movimento operaio 
Presenti giovani di tutta Italia — I problemi di una comune strategia nella rispettiva autono-
mia — Respinte le posizioni di chi vorrebbe partire dalle lotte degli studenti per porre le basi 

di un nuovo « partito rivoluzionario » 

Dal noitro inviato 
VENEZIA. 10 

Con questo primo convegno 
nazionale tra studenti e operai 
che si e svolto a Venezia 1'8 e 
il 9 giugno. nell'aula magna 
della facolta di Architettura. il 
Movimento studentesco nel suo 
insieme. e arrivato a toccare 
il nodo fondamentale dei suoi 
problemi. II convegno era stato 
orgamzzato dalla assemblea ge
nerale della facolta di Architet
tura con la partecipazione dei 
vari gruppi interni al Movimen
to e con 1'invito ufflciale ai par-
titi e alle organizzazioni ope-
raie. 

Due giorni di dibattito ap
passionato e ininterrotto: cielo 
e laguna di un bel gngio pri-
mavenle e il palazzotto bianco 
di architettura adJobbato con 
bandiere rosse. Gli studenti e 
gli operai (circa un migliaio) 
iti continuo andinvien: dentro 
e fuori la facolta. nelle calli 
e sui ponti tutt'intorno a con-
tmuare nelle ore di pa in a la 
discussione sui terni del conve
gno. Sono arnvati con mczzi di 
fortuna. da Roma, da Ban. da 
Firenze. da Pisa, da Torino, da 
Bologna, da Trento. ammucch:a-
ti dentro le macchine. o con 
1'autostop. Molti tra i milanesi 
avevano la faccia incerottata 
• gli occhi febbrtcitanti per la 
atanchezza. dopo la Iunga notte 
di scontri con la polizia. 

N'on vi sono state relaziom 'n-
troduttive: dopo il saljto del 

Italia: aumenti 
salcriali fra i 
piu bassi del 

Mercato Comune 
L'lttttuto ttelldice della 

Comunita Europe* rileva che 
tra Caprile 1967 e I'aprile 
196! Bli aumenti salariali. de-
purati approsslmativamentc 
dell'aumento del costo della 
vita a qulndl quasi real I, 
MOO statl del »% nel Belale, 
5% In Otende, 4% In Fran-
cla, S% in Italia e meno del-
N % in Cermania eccldenta-
le. Si tenga presente, tutta-
via, che la Germania eccl-
dentale ha uibtto in questo 
perledo la conaeguente di una 
•Mtanziala flaaalona produt-
tlva a put accampare dalla 
c scusanti • par il quaii ine-
itttente Incremento, In Ha 
lia, al contrarlo, II perioda 
In questione * stato caratte-
riiiato dall' incessante au 
mania preduttiva a un rltmo 
auai tuperiere a quelle te-
nuto dai talari real I. L'atta 
quota di ditoccupaitone, tn 
parllcolara, a la rlcerrcnta 
mlnaccla del licentiamantl 
ha paaato tu tutte II mer
cato eel lavoro, 

rettore Samona. gli intervenuti 
si sono susseguiti liberamente. 
senza ordine di gruppo, di par
tito o di citta. II Movimento stu
dentesco ha cercato prima di 
tutto di deflntre se stesso e poi 
di deflnire i modi e gli stru-
menti del propno rapporto con 
la classe operaia e con la lotta 
di classe. E naturalmente !e 
analisi sono state diverse, qual-
cuna troppo elementare. qualcu-
na troppo parziale. Ma il di-
scorso sul come articolare una 
strategia comune e stato por-
tato avanti con molta fermezza. 
Movimento studentesco e mo
vimento operaio. e stato detto. 
si muovono per conquistare una 
societa diversa, dove tra cul-
tura e lavoro non esistano iia-
frammi ne barnere. dove l'u<> 
mo ritrovi tutto intero se ste-^ 
so con l'appagamento dei suoi 
bisogni reali 

II movimento non si illude di 
poter essere mai. da solo, una 
forza capace di sovvertire 1'or-
dine attuale della societa. Nel 
momcnto in cm identities la 
propria lotta con la lotta della 
classe opera ia. sa bene che ne 
spetta alia classe operaia l'ege-
monia e che ad essa e affidata 
1'umca possibility di vitton'a. 
Ma come trovare punti di con-
vergenza che non siano mera-
mente solidaristici. che siano 
concreti e partano da problemi 
concreti7 Qui sta il nodo che. 
naturalmente. questo primo con 
vestno non poteva (ne voleva) 
scwgliere: che e il nodo een-
trale del dibattito. non soltan-
to nelle univers ta e nelle fab-
bnche italiane. L'ipotesi .lei 
cosiddetti mamsti-'eninisti di 
far nascere dai movi.nento stu
dentesco Yilile nvoluzionana ca-
pace di dare vita a movimenti 
nvoluzionari e di sidicare alle 
masse la giusta via da percor-
rere e stata immediatamente 
seartata. nonostante che, mar-
tellanti e moootoni. gli inter-
venti in questo senso si siano 
ripetuti per tutta la durata del 
convegno 

II movimento studentesco e 
troppo lucido. pero per non 
sapere che i! problema e orm.ii 
quello del rapporto con i par-
titi ed l STidacati o,x-ai & a 
•»-5ii»»»nti *wt (VW»-anfi « - » " A t>fy 

briche e in parlamonto Anche 
qui. le lince di tenienza emer-
se dalla di«cuss'one sono state 
molte e molto diverse. Le dje 
principali: proposta <k locon-
tri c informal] » spontaneistici 
con la classe operaia nel cor-
so delle lotte e prima per di-
battere i temi delle lotte st«-
se. Proposta di trovare «ca-
rvali organizzativi > capaci di 
agire da intermedia n tra il mo
vimento studentesco e la clas
se operaia. i .suoi partiti. i suoi 
sindacati Quali podsono essere 
questi canali? Assemblee di 
fabbrica. conferenze. convegm. 
cipcoh. leghe. Ci&scun mterve 
nuto. quasi, aveva da fare una 
proposta sulla base di un'anali-
si della propria parucolare 
eaperienza; ma non ai pud dire 
che sia etnerao niente di par-
ticolarmente indicativo. NTe 
d'altra parte poteva emcrgere 

niente. di particolarmente indi
cativo da questo primo ntro-
varsi. in un momento — poi — 
particolarmente difficile per il 
movimento: di relativo riflusso 
e di necessaria meditazione. 

Questo convegno ha un po' 
rifuggito dalla meditazione: il 
movimento si e guardato alio 
specchio molto poco. Soltanto 
pochi inter\enti hanno chia.i-
to che la possibile strategia 
delle lotte universitane deriva 
anche dalla natura di massa. 
antiautoritaria. autonoma che 
il movimento si e dato al suo 
nascere e che non pud abban-
donare ora, frazionandosi in 
gruppi ideologici. poiche questo 
metterebbe in gioco la sua stes-
sa esistenza 

Si e discusso meno. insomnia. 
dei problemi specifici del movi
mento (studenti medi. studenti 
lavoratori. studenti serali. sala-
no .seneralizzato ecc.) e piti di 
problemi specificamente operai 
e addinttura specificamente sin-
dacali. II che poteva anche es-
sere giusto. visto Che si tratta-
va di un incontro tra studenti 
e operai. se non fosse emersa 
un po' troppo da parte di alcu-
m gruopi la tendenza ad abdi-
care alle propne responsabi-
hta nei confronti del movimen
to e delle sue diffkolta attuali 
per riversare tutto sulle spalle 
capaci della classe operaia. 
Quests cntica del resto e emer
sa chiaramente nel corso del 
convegno: e stato detto che non 
e possibile isolare il problema 
del rapporto tra lotte studente-
sche e lotte operate da tutti 
gli altri problemi del movimen
to studentesco. Che il movi
mento stesso e ancora ben !on-

tano dall'aver realizzato il con-
trollo politico pieno &u]la vita 
universitaria italiana. E che 
la crescita del rapporto politico 
con le lotte operaie deve ac-
compagnarsi ad una crescita di 
massa del movimento dentro le 
scuole e le universita. Questi 
problemi di crescita — d stato 
detto — il movimento h ha di 
fronte propno perche e nato 
dalla presa di coscienza poi it i-
ca del sistema capitahstico e 
quindi nel rifluto del sistema 
stesso: l'incontro tra movimen
to studentesco e classe operaia. 
dunque, non pud partire soltan
to da basi ideologiche e teori-
che o morali. ma deve trovare 
le basi materiali e comuni di 
lotta in questa fase specifica 
dello svilup;x> capitahstico in 
cui diventa sempre piu acuta !a 
contraddizione tra lo sviluppo 
delle forze produttive e i rap-
po.-ti di produzione. 

Dopo due giomi di dibattito 
appassionato, e anche aspro e 
incalzantc il conveijno si e ch;u-
so. ci sembra. poMtivamente. 
Ha scartato le ipotesi fasuile 
di poter porre il movimento 
studentesco come elite di un 
nuovo partito rivoluzionario. ha 
preso in esame la necessita di 
rapporti anche organici coo la 
classe operaia. Inline ha colto 
nella cntica e nell'autocntica 
la necessita primana di «in-
contrarsi» con il movimento 
operaio mantenendo intatta 'a 
propria natura di movimento 
autonomo di ma*sa. nato per 
contestare a livelli sempre piu 
avanzati Torganizzazione del 
potere capitahstico. 

Annamaria Rodari 

Per applicarft il regolamento 

Oggi in sciopero 
i Centri INAPLI 

Due giorni di lotta per il contratto 
del settore autotrasporto merci 

Scioperano oggi, per decisione unanime dei sindacati. i m 
2.400 dipendenU dell'Istituto per Ia formazione professionale • 
neU'mdustria (INAPLI). Si chiede che vengano deftniti i tempi ; 
di attuazione del regolamento organico recentemente appro- -
vato il quale, peraltro. pre\-ede 150 posti per 1900 persone a Z 
contratto di lavoro continuativo. senza conlare cioe le persone • 
— specialmente istrutton dei centn di addwtramento profes- Z 
skmale — assunte illegalmente a contratto a termine. Una — 
nun one del Consiglio di ammimstrazione che cloveva occu • 
parsi della questione e stata rinviata all'iiltimo momento. In z 
realta. I'INAPLI gode di scarsa autonomia. n dirfttore e . 
un funzionano del minlstero del Lavoro. ligio ai volen della Z 
autonta da cui dipende. anziche essere nom.nato dai Consiglio -
e dipendere dalle directive di esso. Fra le cause dellairetra- Z 
tezza e insufflcienza dei corsi professionali e'e anche questa -
carenza istituxionale deU'ente pubWico. Z 

TRASPORTO MERCI - Gli addetti alle agenzje doganali. -
autotrasporto merd. apedudoniari e corrieri hanno proclamato _ 

uno sciopero di f8 ore, di cui 48 venerdl e sabato prossiml ; 
CGIL, CISL c UIL chiedono il rinnovo del contratto di categoria. • 

Dal nottro invlato TRAPANI, 10. 
Una citta in agonia — Marsala, ottantamila abitanti, la storica industria vi-

nicola a rotoli, il Municipio messo ali'asta — e scesa oggi in lotta per pararc il 
colpo di grazia alia sua economia: intima/ionc a ccntinaia di plccoll coltivatori, 
artigiani e commercianti di pagare piu di un miliardo di tasse arretrate. un ca-
rico pauroso, insostenibile, reso ancor piu iniquo da pesanti interessi di mora. 
Con squisita delicatezza (non per le vittime ma per i registi dell'operazione fl-
scale), l'Esattoria comu-
nale ha atteso che pas-
sassero le elezioni per 
dare il via alia notifiea del
le cartelle: solo a partire dai 
20 maggio. infatti. Ie intima-
zioni sono cominciate a pio-
vere sui marsalesi con un im-
pressionante crescendo che 
ha seminato letteralmente il 
panico. 

C'e poco da andare per il 
sottile: a parte il fatto che 
i piu contestant} la legittimita 
delle imposizioni (molte di 
esse dovevano cadere in 
ogni ca5o in prescri/ione). 
cavare di tasca un miliardo 
e passa ai marsalesi. proprio 
ora che alia crisi vitivinicola 
e alia bancarotta comunale si 
sono aggiunti paurosi contrac 
colpi del terremoto. signiflca 
condannare definitivamente la 
citta alia morte economica. 
A questo tutta Marsala si 6 
oggi ribellata facendo proprio 
1'appello del PCI ad una bat-
taglia che non solo tenesse 
conto degli interessi di gruppo 
di categoria. pure cosi eviden-
ti e sacrosanti. ma che allar-
gasse la sua prospettiva a tut
to il contesto in cui questa 
nuova impresa si colloca 

In cinquemila e piu — men 
tre tutti gli esercizi commer
cial! e artigiani chiudevano e 
cosi pure gli uffici. e tutta la 
citta era paralizzata — hanno 
formato un corteo impo-
nente che dalla Stazione fer-
roviaria per via Roma e via 
11 Maggio. ha raggiunto piaz
za della Vittoria dove hanno 
parlato i compagni onorevole 
Pellegrino e Giacalone. il rap-
presentante degli artigiani 
Terranova. il coltivatore di-
retto Tumbarello interprete 
della reazione alle manovre 
della Bonomiana tese a dare 
una copertura alia sconside-
rata operazione del fisco. La 
richiesta scaturita dalla ma-
nifestazione e il blocco delle 
esazioni (una delegazione ne 
parlera con il govemo regio-
nale) e il rinvio all'anno pros-
simo. e con lunghe rateizza-
zioni, dei pagamenti realmen-
te dovuti. 

La sollevazione di un'intera 
citta contro le tasse. tuttavia. 
non e cosa che possa finire 
con una sanatoria locale. 
Quelli che sono stati chiamati 
a pagare. qui come altrove. 
sono « pesci piccoli » mentre i 
pesci grossi per essere piu 
sicuri di sfuggire alle impo-
ste sui profitti portano addi-
rittura ingenti capital! all"este-
ro. Questo mentre sviluppano 
la loro campagna contro la 
nominativita dei titoli aziona-
ri, contro la tassazione dei 
profitti da obbligazioni, con
tro le aliquote progressive e 
ogni altra forma di tassazio
ne diretta della grande ric-
chezza. Una campagna che 
ha paralizzato. fino ad oggi. 
il contro sinistra che con la 
sua azione di cinque anni e 
riuscito in una cosa sola: con 
fermare l'ingiusto. antipro 
gressivo sistema che fa gra 
vare il 74 per cento dell'en-
trata fiscale sui consumi e solo 
il 26 per cento su imposizio
ni dirette che. a loro volta. 
gravano sopratutto sui redditi 
fissi. a cominciare dai salari 
e dagli stipendi. I ricchi han
no avuto dai centro-sinistra 
il tipo di tassazioni che piu 
gli aggrada: questo e cid che 
clamorosamente conferma an
che la manifestazione di Mar
sala. 

Queste sperequazioni socia-
li. che incidono verticalmente 
ne! tessuto nazionale. hanno 
poi in queste zone moment! 
di esasperazione particolari. 
L'av\io di grandi lotte in tutta 
la zona sinistrata dai terre
moto. da Palermo ad Agri
gento. pud considerarsi immi
nent e. Se ne e discusso ieri 
a Castelvetrano in un conve
gno imerprovinciale dei qua-
dri e amministratori comuni 
sti. cui hanno preso parte de 
legazioni del PS1UP e i se-
natori Simone Gatto (sociali-
sta autonomo) e Corrao (in-
dipendente). 

°!— d' diecimils sim$tf»ti 
— ha confermato il senatore 

zioni geologiche e si costrui-
scono i villaggi di prefabbri 
cati su terreni instabili!). si-
no a bloccare anche i mo 
desti stanziamenti per case 
popolari che metterebbero :n 
moto. almeno in parte, il mec 
canismo dell'occupazione. La 
crisi ha colpito soprattutto i 
contadini. oggi persino privi 
di niaga7/ini nei quali ammas 
sare il grano e gli altri pro 
dotti. 

E non si tratta solo di quan-
tita e di interventi- come 
sottolineava il capogruppo co 
munista al parlamento regio-
nale. De Pasquale. illustrando 
le linee d un nuovo prnvve-
dimento regionale (spesa pre-
vista 13 miliardi) che il no
stra partito si appresta a pre-
sentare aH"AssembIea regio
nale. uno dei nodi essenziali 
della crisi sta nello scontro 
tra la pretesa dello Stato di 
gestire gli interventi in modo 
burocratico e centralizzato e 
l'affermazione del diritto dei 
Comuni. dei loro consorzi. del 
potere locale ad una gostione 
democratica di tutte le mi-
sure. sia di quelle immediate 
che di quelle di prospettiva. 

Da qui Tesigenza di rove 
sciare ''indirizzo seguito da 
gennaio ad oggi creando le 
condi/ioni per un rafioiva-
mento del potere degli Enti 

tocali (attraverso la obbliga-
torieta dei liberi e democra
t i c consorzi di comuni ai 
quali demandare la contratta-
zione e l'attuazione dei piani 
comprensoriali). per assicu-
rare ad essi concreti ed efll-
caci strumenti di piamficazio-
ne urbanistica. per sbloccare 
la crisi agricola (attraverso 
l'esproprio dei feudi agli 
agran; e benefici per ammas-
si. crediti. scorte. edilizia ru-
rale. e c c ) . per lo sviluppo 
industnale. per l'assistenza 
elementare ai sinistrati. 

Battersi per una legge del 
genere all'Assemblea regiona
le — e per gli altri provvedi 
menti che saranno proposti 
alle camere in particolare 
per 1'ulteriore flnanziamento 
dei « decretoni » — signiflca 
anche sv.luppare e articolare 
1'iniziativa per una profonda 
modifica dei criteri di spesa. 
soprattutto della Regione. e 
quindi mobilitare intorno a 
questi obiettivi uno schiera-
mento di forze molto largo. 
Quelle forze che saranno 
chiamate tra breve a soste-
nere e a portare avanti Ton 
data di protesta che monta in 
questi giorni nel Trapanese. 
nell'Agrigentino e nel Paler 
mitnno investendo a tappeto 
quasi un terzo della regione. 

G. Frasca Polara 

Conferenza FILCEPC6IL 

«Chimica»: 
spezzare 
il potere 

dei monopoli 
Necessaria un'azione di rottura deH'azienda di 
Stato • Rilancio della lotta articolata nelle fab-
briche - Nazionalizzare I'industria farmaueutica 

La conferenza sull'industria 
chimica e il ruolo del sindaca-
to svoltasi a Roma per ini-
ziativa della FILCEP CGIL 
non e stata importante soltan
to per la minuziosa e docu-
mentata analisi fatta dai re-
latore. G. B. Aldo Trespidi. e 
arricchita dai numerosi inter
venti, ma anche e soprattutto 
perche ha consentito di pie-
cisare le linee di fondo del 
1'azione sindacale in un set-
tore produttivo caratterizza-
to da una forte concentra 
zione di capitali e da una 
continua progressiva espan-
sione. 

II segretario generale ag-
giunto della FILCEP. Brunello 
Cipriani, riprenderulo nelle 
sue conclusioni le fila dcll'in-
tenso e impegnato dibattito. 
ha sottolineato fra l'altro l'esi-
genza di portare avanti la bat-
taglia per piu alti salari. l'oc-
cupazione. gli orari, i diritti 
e la salubrita degli ambienti 
di lavoro in relazione alio 
sviluppo dell'industria chimi
ca e tenendo conto in parti
colare del suo carattere « ag-
gressivo» nei confronti degli 
altri rami Droduttivi e del com-
plesso dell'economia naziona
le. Questo coliegamento fra 
1'incremento del settore e 
1'azione dei lavoratori e stato 
uno dei momenM salienti del
la conferenza Si e frattato in 
sostanza di un Drimo pun-
to di approdn della elabora 
zione di una politica sindac^'e 
strettamente ancorata alle 
strutture della chimica in 

Per impedime la smobilitazione 

Picchetti operai davanti 
alia Marzotto di Pisa 

I lavoratori decisi a lottare fino alia riapertura della fabbrica - Cresce 
lo sfruttamento - Grave minaccia sull'intera economia pisana 

PISA — La Marzotto presidiata dalle maesfranze 

Dal nottro corrUpondeate 
PISA. 10 

DaUe sei di slamane centinaia 
di tororatori sono davanli alia 
fabbrica di Marzotto. Per tutta 
la giornata sono nmasti davanti 
ai cancelh chiusi. Sei giorni se-
guentt a gruppi contmueranno il 
picchettaggio finchi il grande 
stabihmento pisano. che da la 
voro a S50 dipendenU fra operaie 
e operai. non ruiprird i bat-
tenti. 

E" questa la prima forte e de-
cuwi rispo*ta dex lavoratori alia 
decisione gravissxma di Manot 
to di chtudere la fabbrica e so-
spenaere n laroro fino ai gwrno 

. t 22 del me*e in cor*o senza dire 
Cipolla nella sua relazione — u m j parota su cosa accadra 
sono ancora sotio le tende. \ 4opo. le tende. 
senza prospettiva di una si-
stemazione sotto un tetto per
ch* gli stanziamenti sono agli 
sgoccioli. e i soldi gia spesi 
sono serviti soprattutto ad ali-
mentare colossali speculaz oni 
e non minori sperperi: finiti 
i fondi regional! per le vitti 
me piu colpite dodicimila do 
mande giacciono inevase: 
nepoure un cant ere di lavoro 
e stato ancora aperto con i 
soldi pur appositamente stan 
ziati dallo Stato: ritardi pau 
rosi si registrano nella defl 
nlzione anche delle piu ele-
mentari misure preliminari 
all'opera di ricostniziooe (non 
sono finite neppure le prospe-

Sul puizzale davanti alia fab
brica sono stati posti grandi car-
telh e striscioni: « Marzotto non 
pud dormire tranavdlo: 850 per
sone vogliono Vimmediata ripre-
sa del lavoro >. « Marzotto ha so-
speso tutti gli 850 dipendenU. 
850 famtglie senza salarw. ses 
santa miliont di salario manca-
no oggi alia economia pisana >. 
tVogliamo Vintegrazione di Mar 
zotto e Vintegrazione ISPS. Si 
mangut tutti i giorni >. « Basta 
con 40 mila lire men silt di sa
lario ». 

Stamane assieme alle operaie. 
agli operai, ai dirigenti dei sin 
dacati. della Commissione inter
na, abbiamo rivissuto la vicenda 
di questa fabbrica: una vicenda 
tipioo delle aziende pisane dove 

non si assume piu, ami si man 
da la gente a casa. si lavora a 
orario ndotlo. In ogni fabbnea. 
specie neUe piu grandi, come 
nelle due vetrerie del gruppo S. 
Gobain. che aar.no lavoro a cir
ca duemila operai. la prospetti
va e nera. si parla di ridtmen-
sionamento da ormai molto tem
po. Qui alia Marzotto il ridimen-
sionamento ha gid astunto un 
suo rolto ben preci*o: in pochi 
anni i lavoratori allontar.ati so
no piu di cmquecento Lo scor 
so anno in un reparto alcum 
macchinari furono smobilitati. 
La pronta rispotta dei lavoratori 
bloccd Viniztattra della direzwne 
del U'aruie ttrmf/ttmO. ufiti ficl 
corto di un incontro con i rap-
presentanti dex lavoratori fu pre
so I'impegno per lo sviluppo pro
duttivo dello stabilxmento per 
dare nuove prospettive alia fab
brica pisana. Che ne i stato di 
queU'xmpegno? Marzotto non vi 
ha tenuto fede. Da molti mesx, 
al contrano, s'x lavoro a ventx-
quattro ore settxmanalx. 

Quando glx operai vanno a ri-
scuotere U salario intascano non 
piu di 40 mxla Ixre al mese men 
tre lo sfruttamento ha fatto pas 
si da gxgante Questi lavoratori 
non hanno max mancato dx dare 
battaglia In questi ultimi tempi 
si contano tante ore di sciope 
ro. Vi sono stati cortei per la 
atta. Ci stata. per alcune ore. 
Voccupazione della fabbrica. La 
volontd di lotta non manca. Mar
zotto i fortissimo e ta di non 
essere solo, 71 governo di cen

tro-sinistra non ha certo contra-
stato i piani degli mdustnah 
tessxlx che intendono far pagare 
un prezzo durissimo agix operai 
italiani perche" devono riorganxz-
zarsx, dare alle fabbrxche dxmen-
sxonx che permettano un sempre 
maagiore sfruttamento e quindi 
piu aid profitti. Ma soli non sono 
neppure le operaie, gli operai, 
tuttx i lavoratori di questa fab
brica. Sessuno crede alia diffx-
coltd produtliva portata a aiusti-
ficazione di questa temporanea 
chiusura Sepli altri stabilimentx 
Marzotto che occupano circa set-
temila dipendenU «t lavora tn 
fatti ad orano pieno. 

t-a *rJirl/iTt+iri rir/t e tatUra 
delle organxzzazionx democrati
ze. degli entx pubblici. degli 
operai dx tutte le altre fabbrx
che pisane nel corso dei prossi-
mi giorni si svdupperd con for
za. Tutti assieme si pud vincere. 

Un pnmo contatto con la po~ 
poiazione e stato preso in una 
riunione che si e svolta nella 
mattxnata nella sede deWAmmi' 
nistrazxone comunale di Pisa 
presenti i rappresentanti dei 
sindacati. della Commiisione 
interna, una delegazione dx ope
rai. ammxnxslraiorx puhhlicx. al-
cuni parlamentan della circa 
scrtzxone tra cui i compaani 
Leonello Raffaell'x e Marcello 
Di Puccio E' <fato messo a 
punto un prooramma di lotta 
che prerede fra l'altro una ma
nifestazione cittadina per ve
nerdl 14 giugno. 

Alessandro Cardulli 

rapporto anche alia evoluzio 
ne dell'economia del paese. 

In questo quadro sono state 
formulate anche le proposte 
per la nazionalizzazione del
l'industria farmaceutica e per 
conferire all'ENI una funzio-
ne contestativa e dirompente 
nei confronti dei gruppi mo 
nopolistici e del loro predo-
minio. 

Che questo sia oggi il com-
pito essenziale doll'Ente na
zionale idrocarburi. d'altron-
de. non risulta solo dai fatto 
che petrolio e metano costl-
tuiscono insieme il 78 per cen
to del fabbisogno energetico 
italiano. ma anche e in parti
colare dalla funzione trainan-
te della « chimica » e dai suoi 
legami sempre piu profondi 
con I'agricoltura (fertilizzan-
ti e antiparassitari). con Tin 
dustria de'la gomma e quella 
dell'automobile. con Tedilizia. 
I'industria tessile e gli infmiti 
campi di applicazione delle 
materie plastiche. 

II grado di concentrazione 
della c chimica > peraltro. e 
ormai cosi avanzato da annu
lare di fatto il « libero mer
cato * al qualp pure gli esper-
ti padronali e governativi si 
richiamano con enmmovente 
insistrn7a. Bastj pensare. ad 
esempio. che n**ll" industria 
chimica la Montedison rapDre-
senta il BR 51 per cen'o del 
capitale del settore (rontrn il 
12 9.1 per cento HellENl) e che 
nel petrolio la Sh*-Il e la Esso 
t coprono » il 56.14 per cento 
sempre del capitale impiegato. 
mentre la Pirelli domina I'in
dustria della gomma per il 
61.23 per cento. 

Sono cifre queste sulle qua
li la conferenza promossa dal
la FILCEP ha riflettuto se-
riamente per giungere alia 
conclusione che e indispensa-
bile porre un argine al pre-
potere delle grandi concentra-
zioni capitalistiche e finanzia-
rie anche per dare un senso 
alia programmazione economi
ca. Non $ senza significato. 
fra l'altro. che dai 1957 al 
1067 gli indici di sviluppo dei 
settori chimicl abbiano lar-
gamente superato la media 
generale dell'industria (8.35 
per cento di incremento an
nuo nella produzione) con 
percentuali di aumento che 
vanno dai 13.85 per cen'o nel
la c chimica » al 17.50 nel pe
trolio. al 1B.07 nelle fibre, al 
26 08 nelle plastiche Ed e pa-
rimenti indicativo che gli in-
vestimenti dell'intero ramo 
chimico sono stati nel "66 pari 
a I 23.7 per cento del totale. 
mentrp le previsioni sono che 
nel 1970 la chimica assorbira 
i due quinti di tutti gli inve-
stimenti in Italia. 

La tendenza monopolistica 
del settore e dunque nei fatti. 
I gruppi che vi opera no cer-
cano in ogni modo di domina-
re il mercato erf imporre i 
prezzi di vendita al punto che 
«possono mettersi in gra
do - come ha detto Trespidi 
— di orientare ai loro fmi 
tutta I'economia del paese >. 
Da cio la necessita che 'o Sta
to e segnatamente I'ENI svol-
gano un'azione massjecia di 
penetrazione e di rottura nel 
settore. attraverso l'esclusi-
va della ricerca e della pro
duzione di idrocarburi in tutto 
il paese e nelle acque terri
torial!. media nte I'aumento 
della produzione dei fertillz-
zanti. con una politica dei 
prezzi che ponga fine al regi
me imposto dai monopoli, con 
una presenza piu agguerrita 
nella produzione delle fibre 
sintetiche fe nella loro lavora-
zione). delle materie ptasti-
che e della gomma. 

Occorre if sostanza cne 
I'industria statale operi in tut
ta la e chimica > con maggior 
forza ed audacia. facendo in 
modo che la c pubblicizzazio-
ne> di questi settori produt-
tivi foodamentali non sia di 
supporto alle imprese e alia 
speculazione privata. Lo Sta
to italiano ha la possibility 
e i mezzi per attuare una si
mile politica E" perd indispen-
sabile che ne abbia anche la 
volorrta 

Qianto alle condizioni d>i 
lavoratori la conferenza c sta-
t«* • a l f w v t f q n * ^ A r n l » A > 4 i r* «««>* •̂ — «<*•«• -̂ 4 « u i t.v» %. i«^i i i_a^«a V ft*-

cisa. an7itutto con una pun-
tuale denuncia dello sfrutta
mento (i salari medi del *ft7 
— fonte ministero del Lavoro 
— oscillavano da 79.145 a 
107.593 lire mensili) ma an
che per cid che si riferisce 
alle prospettive. La conferen
za ha deciso di intensificare 
1'azione articolata non solo 
per strappare ai padroni una 
parte dei lora enormi profit
ti. ma anche p r concorrere 
ad orientare in modo diverse 
lo sviluppo stesso del settore. 
affinche le conauiste scien-
tifiche e tecnolagiche non sia
no al servizio del profitto ca-
pitalistico. ma dei lavoratori 
e della coliettivita nazionale. 

Sirio Sebattiantfli 
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