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Recenti dati 

economici 

Abbondano 
i capital! 

ma ristagna 
rindustria 

Mercato finanziario facile, 
andamento industriale diffici
le; abbondanza di mezzi di 
mvestimento e produzione in 
ristagno. Queste contraddizio-
ni, per niente paradossali, 
marcano una « congiuntura » 
nella quale 11 governo e par-
tlcolarmente restlo a prende-
re le decision! nuove neces-
barie per quell'ampio dispie-
garsi delle capacita produtti-
ve che e potenzialmente pre-
sente. In febbraio la bilan-
cia dei pagamenti ha presen-
tato un avanzo di 98,4 mi-
liardi di lire che, sommato 
all'avanzo di gennalo, porta 
l'attivo a 166,3 miliardl in 
due mesi. II flusso del capi-
tali e rimasto favorevole al-
l'ltalia anche se le esporta-
zioni clandestine di capital!, 
parzialmente misurate dai 
rientri di banconote esporta-
te che sono stati di 63,6 ml-
liardi di lire in gennaio-feb-
braio. E' migliorata, tuttavia, 
anche la bilancia commercia-
le (merci, noli, turismo, ri-
messe emigrati e «vane»), il 
cui deficit e sceso da 96 mi
liardl per il primo bimestre 
1970 a 33 nello stesso periodo 
di quest'anno. In febbraio il 
deficit della bilancia di sole 
merci e stato di 83 miliardi 
contro i 105 del febbraio 1970. 

I rapporti economici Inter-
nazionali sono uno del piti 
gravl probleml aperti, natu-
ralmente. La necessita di ren
ders! piii autonoml dalla po-
litica finanziaria degU Stati 
Uniti ricliiede — lo hanno 
nconosciuto il governatore 
della Banca d'ltalia, Carli, e 
il ministro francese delle Fi-
nanze Giscard D'Estaing — 
misure di controllo sui movi-
menti internazionali dei capl-
tah sia sugll « eurodollari », la 
«moneta senza patria» del 
mercato finanziario mondiale, 
sia con controlli sui capitall 
nazionali (che la Francia at-
tua e l'ltalia no). 

L'INDUSTRIA — L'indice 
della produzione industriale 
giornaliera e diminuito nel 
mesi di gennaio e febbraio, 
secondo 1'ISTAT, del 4,l°/o. 
Prendiamo con le molle que-
sto dato fornito da un Istitu-
to che dipende interamente 
dal padronato per la forni-
tura dei dati e, talvolta, an
che per la loro manipolazio-
ne. Non dlmentichlamo che 
durante l'autunno caldo il pa
dronato «fece sparire» dalle 
statisHche 500 miliardi dl pro
duzione industriale. L'imputa-
zione deirarretramento rima-
ne ugualmente indicativa dl 
alcuni fenomenl. Tre settori 
— industria alimentare; mec-
canica; elettricita — sono in 
progresso rispetto al 1970. Fra 
i settori che registrano arre-
tramenti troviamo, invece, 
quell I che soffrono della man-
canza di decision! politiche 
adeguate. Tessili: il calo e li-
mitato, l'indice scende da 109 
a 103,6 (rispetto al 1966=100) 
ed e chiaro che dipende dal
la mancanza di un'iniziativa 
pubblica diretta dl ristruttu-
razione. Centinaia di piccole 
aziende tessili sono entrate in 
crisi per la loro incapacita a 
procedure al rinnovo degli 
impianti e quindi alia ridu-
zione dei costi, mentre il go
verno si ostina a difendere un 
progetto di legge che, riser-
vando I finanziamenti a po-
chi privati e senza chiari im-
pegnl di difesa deiroccupazio-
ne, rischiano di portare ad 
assestamenti su livelli piii 
bassi degli attuali. Metallur
gy: 1'enorme ritardo degli 
investimenti ha impedito un 
pronto recupero delle perdi-
te per scioperi, con forte per-
dite di posizioni nella produ
zione siderurgica. Chimica: cri
si Montedison, per la prete-
ga di mantenere in sella 1 
privati, e insufficiente dina-
mica del progetti ANIC (quel-
lo per la Sardegna e rimasto 
fermo per mesi) sono la cau
sa del rallentamento. 

Llndustria automobilistica 
ha risentito, alia FIAT, delle 
interruzioni lavorative non 
solo per scioperi ma anche 
per rappresaglie della dire
zione attuate col pretesto del
la mancanza dl pezzi. 

II rallentamento degli ordi
nal ivi dell'industria delle co-
•truzioni. risentito in alcuni 
•ettori, e in rapporto alia 
stasi dell'iniziativa pubblica 
che doveva — e deve — so-
stituirsi al boom speculativo. 

OCCDPAZIONE — In gene-
tale il padronato lamenta una 
limitata utilizzazione degli Im
pianti, scesa dall*82.7 per cen
to nel 1969 a 78,9 per cento 
•ttualmente. La Confindustria, 
inoltre. segnala il basso nu-
mero dl ore dl lavoro per 
macchina durante 1'anno. La 
utilizzazione piii intensa dei 
macchinari, tuttavia, e possl-
bile soltanto se le lmprese 
•bbandonano la pretesa dl 
reahzzarla attraverso il pro-
lungamento della giornata la-
Torativa e si awiano, invece, 
ad ulterior! rlduzionl di ora-
rio a paga Inters compensa
te dalla creazlone dl piu tur-
ni. Se il lavoro nottumo deve 
essere strettamente limltato 
ai cacli continul indispensa-
blli, il lavoro diumo pu6 es
sere articolato in turn! con 
orario giomaliero e settlma-
nale piii breve per clascun 
operaio. Cid comporta aumen-
to dell'occupazione e del sa-
lario effettivo e costituisce, 
senza dubbio, un problema 
politico da risolvere sottopo-
nendo lo sviluppo produtU-
TO ad un'effettiva dlrezione 
pubblica. H che si pub co-
Biinciare a fare, partendo dal 
aattore statale. 

r. s. 

Oggi il primo sciopero dei chimici mentre continue la crisi dirigenziale 

Montedison: la parola agli operai 
Rivendicato il controllo pubblico del grande gruppo monopolistico - Le esperienze di lotto a Por
to Marghera - Le rivendicazioni dei lavoratori del Petrolchimico - In corso azioni articolote 

Perche lottano i ferrovieri 

Basta con la vergogna 
degli appalti nelle FS 

Giornata di lotta unitaria, oggi, per i 
ferrovieri e i lavoratori degli appalti per 
la messa all'ordine del giorno e l'approva-
zione da parte del Constglio dei ministri 
del dlsegno di legge che prevede 1'abolizio-
ne nelle FF.SS. dell'lstltuto dell'appalto e 
il passaggio a ruolo dei 13.000 dipendenti. 
Sono trascorsi esattamente tre anni da 
quando, nel 1968, l'allora ministro Scalfaro 
assunse l'impegno politico di risolvere po-
sitivamente, una volta per tutte, la que-
stione degli appalti ferroviari. Impegno che 
fu riconfermato successivamente dall'on. 
Mariottl e, infine, dall'attuale ministro VI-
glianesi. C'e voluto un anno di dure lotte 
sostenute dai lavoratori degli appalti e di 
faticose trattative per battere le reslstenze 
della burocrazia aziendale e mettere a 
punto un disegno di legge che ora non 
riesce a vedere la luce perche qualcuno 
ha intenzione di insabbiare il tutto. 

Non saremo certo noi a meravigliarci 
per il fatto che gli appaltatori si muovono 
e trovano agganci politic! per bloccare un 
provvedlmento che intacca 1 loro interessi. 
Ma cid-che appare inconcepibile e che 11 
ministro ViglianesI non si preoccupl di 
svolgere un'azlone coerente con gli impe-
gni assuntl nei confront! del slndacatl e 
dei lavoratori. I probleml non si risolvono 
con le parole e gli impegnl verbal! servono 
solo ad accrescere 11 giusto malcontento 
dei lavoratori se ad essi non si fanno se-
gulre i fatti. Predisporre un disegno di 
legge e inviarlo agli altrl ministeri per II 
«concerto» per pol disinteressarsene sl-
gnlfica lasciare mano libera a chi vuole 
che i privati continuino tranquillamente a 
pompare 1 soldi dello Stato e che nella 
azienda ferroviarla si perpetui lo sfrutta-
mento legalizzato di. 13.000 uomini. 

E' questo che si vuole? Ed allora si sap-
pia che i lavoratori degli appalti, 1 ferro

vieri sono decisi a porre fine a questo 
stato di cose. Essi non intendono piu con-
sentire che nelle FF.SS. abbiano llbero 
accesso gli intermediari di manodopera e 
che si continui a dare in appalto servlzi 
ferroviari che l'azlenda potrebbe gestlre In 
proprio con costi non certamente superiori 
a quelli che oggi sopporta per garantlre 
alle dltte private ampl margin! di profitto. 
Sbagllerebbe il ministro ViglianesI e il go
verno se pensassero che la partecipazlone 
del ferrovieri a questo sciopero ha un ca-
rattere solldaristico e che, a partire da 
domani, tutto rltornl tranquillo. E' tempo 
che nell'Azienda FF.SS. le cose comincino 
a cambiare; e tempo che si smetta di par-
lare dl rlforma e che la riforma si faccia 
veramente. 

E la lotta dl oggi persegue un obiettivo 
che si colloca nel quadro delle iniziative 
promosse dalle Organizzazioni sindacali 
per contribuire alia realizzazione di una 
riforma generale della azienda e del siste-
ma del trasporto pubblico. N6 tragga In 
inganno il fatto che la lotta dei ferrovieri 
sia, in questa circostanza, contenuta nel 
tempo. I sindacati hanno voluto fornlre, 
una volta di piu, una prova concreta del 
loro senso di responsabilita, consapevoll 
del disagio che il blocco del trafflco fer-
rovlarlo comporta per la massa degli 
utentl. A chi ha sensibllita politica e vo-
lonta di risolvere 11 problema degli appalti, 
questa azione pud far capire molte cose. 
Se pol, non per insensibilita. ma per una 
precisa scelta politica si volesse continuare 
a dare manforte al Dadroni. allora si saD-
pla con chiarezza che la prospettiva non 
pud essere altra che lo sviluppo di azioni 
piu massfece. E gli utenti sapranno. come 
oggi e piu di oggi. a chi chiedere il conto. 

Sergio Mezzanotte 

Dal noitro inviato 
PORTO MARGHERA, 27. 
Gli operai intervengono con 

tutto 11 loro peso nel proble
ma della crisi dirigenziale del
la Montedison. Lo fanno con 
11 primo sciopero di domani, 
mercoledl 28, lndetto dai tre 
sindacati chimici per rivendl-
care di sottoporre a control
lo pubblico 11 grande gruppo 
monopolistico della chimica 
itallana. Questa decisione per 
Porto Marghera significa in
vest ire con la lotta 1 settori 
petrolchimico (produzione chi
mica di base), DIMM (allu-
mina e alluminio), azotatl e 
fertilizzanti, vetrocoke, chatll-
lon (fibre artificial!). Quasi 
quindlcimila dipendenti, altre 
migliaia dl lavoratori impe-
gnati nel gruppo attraverso le 
imprese d'appalto. Si tratta 
della meta, airincirca, dell'in-
tera manodopera occupata 
nella vasta area di congestlo-
ne industriale sulla laguna. 
Ma il peso « qualltatlvo » del
la Montedison e ancora mag-
giore. Essa costituisce 11 grup
po pilota, il complesso che de-
termina le linee di sviluppo di 
Porto Marghera. 

La seconda zona industriale 
veneziana, che raddoppiava la 
prima, quella concepita subito 
dopo la grande guerra da Vol-
pi di Misurata, e nata in fun-
zione dell'industrla chimica. 
La laguna ha cambiato volto, 
lo stato e gli enti local! hanno 
costruito canali, banchine, 
strade, collegamenti ferrovia
ri per attrezzare la seconda 
zona, nella quale la sola Edi
son prevedeva nel 1962 Investi
menti che entro il 1968 avreb-
bero occupato oltre 8.500 lavo
ratori. L'espansione della pe-
trolchimica doveva costituire 
il grande « volano » per risol
vere uno degli storici proble-
mi del Veneto, quello dell'ec-
cedenza della manodopera. E 
insieme per determinare un 
nuovo sviluppo, un processo 
a indotto » di industrializzazio-
ne, incremento del reddito e 
del benessere. 

// PC/: necessaria una grande lotta di massa per rilanciare I'economia marittima 

PER CANTIERI, PORT I E FLOTTA 
ROVINOSA POLITICA G0VERNATIVA 
Convegno a Genova dei lavoratori comunisti • La relazione di Giachini e le conclusion di Di Giulio 
II ruolo del capitale pubblico, la programmazione democratica e gli investimenti per la ricerca 

Nostro servizio 
GENOVA, 27 

Una linea c'e. ora deve tra-
dursi in movimento e lotta, 
conquistando anche l'opinione 
pubblica. Questo 11 senso del 
convegno nazionale del lavo
ratori comunisti dei cantieri 
navali, che si e tenuto in que-
sti glornl a Genova. 

Quello dei cantieri e uno del 
compart! della classe operaia 
italiana nel quale piu avanza-
ta e la capacita di elabora-
zione non solo di una organi-
ca strategla rivendicativa. ma 
di una strategla di sviluppo 
economlco del proprio settore. 
Tale capacita e prima di tut
to dei comunisti. come ha di-
mostrato lo stesso convegno, 
che, qui in maniera piu ac-
centuata che altrove. sono il 
perno di ogni iniziatlva e di 
ogni lotta. La definizione del 
ruolo che spetta alia cantie-
ristica neH'insieme della eco-
nomia marittima e all'econo-
mia marittima nel sistema 
economico nazionale nasce in 
primo luogo da un'analisl In-
contestabile della rovinosa po
litica dei govern! del dopo-
guerra. Una politica rovinosa. 
bisogna aggiungere pert, vo-
luta. che ha sacrificato tutto 
lo sviluppo economico della 
nostra societa agli interessi 
dei gmndi monopoli. 

II declino dell'Italia marina-
ra e reso evidente dalla si-
tuazione dei cantieri. dei por-
tL della floUa. 

« I cantieri»: le commesse 
assicurano lavoro per rimme-
diato. due tre anni al massi-
mo. ma ad un conf ronto risul-
ta che 11 rapporto tra navi 
in costruzione e navl commis-
sionate vede prevalere nella 
cantieristica mondiale netta-
mente queste ultime. che rap-

Iniziative dei 

sindacati per 

I'emigrazione 
CGrL, CISL, UIL e ACU 

hanno inviato al governo sviz-
rero un telegramma nel quale 
protestano per i prowedimenti 
e le decisioni unilaterali presi 
in questi giomi in terna di im-
migrazione. affermando che si 
tratta di «un'ulteriore violazic-
ne deiraccordo italo-svizzero 
del 1964» e rinnovando la ri-
chiesta di una solleciu ripresa 
delle trattative con il governo 
italiano su questo argomento e 
su basi che riconoscano la pie-
na panta dei diritti per gli 
emigrati itahani. 

Un secondo telegramma in
viato al governo italiano invita 
ad affrontare <con il neces-
sario impegno e la necessaria 
energia la ripresa delle tratta
tive adottando a tale scopo ini
ziative e misure nelle compe
tent! sedi internazionali*. 

presentano il 70% del totale. 
Gli armatori nostranl. anzi-
che la via rischiosa dell'inve-
stimento della costruzione dl 
una nave — che pol sarebbe 
11 mestiere deH'armatore — 
preferiscono levare lagnanze 
al governo — che. tra l'altro, 
al gioco ci sta — per ottenere 
esenzioni, agevolazloni etc. 
etc., per acquistare all'estero. 
adducendo la scusa che le ne
cessita superano le possibili
ty dei cantieri nazionali. In 
realta poi si valgono delle 
sovvenzioni per racqulsto di 
navi usate. meno pericolose 
(per il padrone, s'intende) e 
piu sicuramente e rapidamen-
te redditizie. 

a I porti»: e un censimento 
delle insufficienze. Bacini, 
banchine: ogni porto italiano 
attende da anni. o da decenni, 
investimenti ma! ottenut! o. 
quando promessL ma! visti. 
a Dei 260 miliardi previsti dal 
programma quinquennale — 
ha detto il compagno Nelusco 
Giachini nella relazione al 
convegno — ne sono stati fi-
nanziatl poco piu di cento, dei 
quail soltanto 11 40% — dopo 
sei anni — sono stati effetti-
vamente spesi». 

«La flottas: e vecchia. II 
30"'« delle navi supera 1 ven 
t'anni di eta. H quadro che 
essa offre e deprimente nella 
quantita (7 milioni e mezzo di 
tonnellate di stazza lorda; ne 
occorrono 12 almeno per il 
75) e nella qualita (non ab-
biamo navi adatte a soddisfa-
re le eslgenze attuali del mo-
demo trasporto marittima. 
per esempio 11 trasporto di 
containers). 

La cantieristica oggi e per 
11 90% (dopo 1'assorbimento 
dei cantieri Piaggio. che si 
e rivelato una pura operazlo-
ne di salvataggio di un grup
po privato) nelle man! del-
1'IRI. 

Cambiare strada e ancora 
possibile perche le strutture 
cantieristiche e portuali esi-
stenti possono essere un punto 
di partenza per un rilancio. 
E questo 11 nostro paese lo 
deve ai sacrifici e alle lotte 
della classe operaia, che ha 
posto dei freni alia smobilita-
zione. 

Questi I teml sui quail ha 
lavorato il convegno sia nel
la relazione del compa
gno Giachini, sia nel dibat-
tito. 

Dal cantieri pud prendere 
l'awio, presto, una lotta dl 
massa che investa 11 problema 
piu generate dello sviluppo in
dustriale e della programma
zione economica. Questo II 
concetto dominante delle con
clusion! del compagno Di Giu
lio. Tale questione diventa 
ogni giomo piu important^ per 
11 movimento operaio. La no
stra linea deve muoversi su 
tre punti fondamentali: a) 11 
ruolo del capitale pubblico; b) 
la programmazione democra
tica; c) gli Investimenti per 
la ricerca. 

In questo quadro va colloca-
ta la situazione del cantieri e 
dell'economia marittima. 

Se il settore della naval-
meccanica e dei porti e, dun-
que, uno dei piu avanzat! 
quanto alia coscienza dei la-
orator!, e dl qui che la lot
ta deve partire per allargarsl 
via via ad altrl settori dell'in-
dustria. A questo scopo 6 in-
dispensabile rafforzare l'unita 
sindacale e conqulstare agli 
obiettivi proposti tuttl 1 lavo
ratori che non ne siano ancora 
ben convinti. 

Dopo essersi soffermato su 
alcuni problem! dell'unita sin
dacale, il compagno Di Giu
lio ha affermato che 11 tipo 
di lotta che ci aspetta non si 
pud vincere solo nei cantieri, 
come del resto non si vince 
solo nella fabbrica in ogni lot
ta sindacale (come quelle, per 
esempio. aperta alia Fiat o al
ia Zanussi) che si ponga ob-
biettivi politici. L'asse della 
lotta e. evidentemente. la fab
brica. Ma questo non basta. 
E* essenziale la capacita di 
stabilire rapporti in varie for
me con l'opinione pubblica, 
con gli enti local!, 1 partiti. 
la stampa. la televisione. 

Da qui la proposta di lavo-
rare per la costruzione di mo-
menti organizzativi cittadini e 

nazionali che coinvolgano 
gruppi sociali diversi. Al cen
tra di questa mobilitazione de
ve essere la prospettiva a me
dio e lungo termine delle cit-
ta ad economia marittima. In 
ognuna di queste dovrebbe co-
stitulrsl un comitate perma-
nente dl agitazione e dl lotta 
che proponga all'opinione pub
blica l'obiettivo di misure eco
n o m i s e e politiche radical!, 
volte al rinnovamento gene-
rale. 

II movimento deve svilup-
parsi «settorialmente », con 
la lotta dl tuttl 1 lavoratori 
e dei sindacati del settore. 
e «localmente ». valorizzando 
II momento della difesa del 
proprio futuro da parte delle 
popolazioni locali, il che non 
significa necessariamente mu-
nicipalismo. I due movimentl 
— di settore e di citta — do-
vrebbero trovare poi un punto 
di congiungimento nazionale. 

Le fovme di lotta devono 
essenzialmente essere rivolte 
alia conquista deU'opinione 
pubblica, creando un clima di 
lotta anche fuori della fab
brica. 

Giancarlo Bosetti 

DOPO UNA LUNGA TRATTATIVA 

Positivo accordo 
raggiunto nel 

gruppo Dalmine 
Convocate le assemblee dei lavoratori 

• Dopo circa 50 ore di trattativa e stata siglata ieri una 
" bozza dl accordo che rlsolve la vertenza aperta alia Dal-
" mine da oltre tre mesi e che interessa dodicimila lavoratori. 
a II primo risultalo si concretizza in un inquadramento 
• unlco per operai e impiegati su otto livelli professionali e 
• retributivi. 
• Mensilizzazione del salario: in questo quadro tuttl gli 
2 element! ch<; compongono la retrlbuzlone sia degli operai 
• che degli impiegati vengono conglobati. H minimo della 
• nuova scala retributiva (esclusi contingenza, scatti di an-
• zianita, e preml annual!) e passato a lire 123.000 mensill 
• (le medie delle retribuzionl delle categorie implegatizie 
• e operate piu basse oscillavano tra 100 e 108.000). 
5 Ferie: entro 11 1972 le ferie degli operai saranno equl-
2 parat-; a quelle degli impiegati. 
• Ambient? di lavoro: viene istituito il libretto indlvlduale 
• sanitario e di rischio e s' estende il potere di accertamento, 
" dl controllo e dl liquidazlone, dei lavoratori per le singole 
" aree produttive: 1 la\cratori sono consultati In rapporto 
• alia modifica o costruzione dl impianti. In particolare, per 
• le posizioni di lavoro disagiate si procedera all'esame degli 
• organic! In rapporto al carico di lavoro e a! rimpiazzl. 
• Aspetti salariali: in attesa della realizzazione del nuovo 
J inquadramento che andra in vlgore 11 1. gennalo 1972, a 
• tuttl 1 lavoratori viene coirlsposta una somma una tantum 
• pari a 60.000 lire e a decorrere dal 1. luglio per un au-
* mento a titolo dl antlcipo dl lire 35 orarie. 
! II nuovo accordo sara sottopo3to per l'approvazlone al-
• l'esamc delle assemblee dei lavoratori. 

Le cose sono andate in tut-
t'altro modo. Soltanto in que
ste settimane (1971!), comln-
ciano ad entrare In funzione 
alcuni reparti del petrolchimi
co n. 2. in seconda zona. Inu
tile dire che lo stablllmento 
nasce con una potenzlallta 
produttiva largamente supe-
rlore al primo e con una pre-
vlslone dl organic! largamen
te Inferiore. Gli investimenti 
nella seconda zona hanno tut
tl ubbidito a una sola logi-
ca: fungere da strumento di 
pressione per imporre negh 
Impianti parallel! (ma tecnolo-
gicamente piii arretrati) della 
prima zona un processo acce-
lerato di riduzione degli orga
nic!, di esasperazlone del rit-
ml, dl intensificazione dello 
sforzo pslcofislco dei lavorato
ri, dl aggravamento delle con-
dizioni ambientali dl noclvita. 
In tutti questi anni, la conge
s t i o n di Porto Marghera ha 
provocato cosl un progresslvo 
aggravarsi di tutti 1 probleml 
che essa doveva risolvere: 
dai problem! dell'occupazione 
e della « condizione operaia » 
nelle fabbriche, ai probleml 
del territorio (case, affitti. 
servizi sociali. trasporti), per 
glungere infine alle questloni 
gravissime dell'inquinamento 
atmosferico, dello awelena-
mento della laguna. 

Sono stati anni di lotte du-
rissime, contrattuall ed azien-
dall, dl gruppo e dl settore, 
nelle quali sempre e stata 
presente, In modo Implicito od 
esplicito, da parte della classe 
operaia, la richlesta dl una 
«nuova political) per Porto 
Marghera: una nuova politi
ca soclale, ma anche econo
mica. produttiva, degli Inve
stimenti. Attualmente, lo scon-
tro e giunto ad un momento 
particolarmente acuto, in pre-
senza di un processo di ri-
struttui^azione da parte del 
padronato che mvesi* non piu 
singole aziende o singoli re
parti, ma settori decisivi del
la concentrazione industriale 
veneziana: da quello dell'al-
luminio (dove si punta ad un 
drastico ridimensionamento 
del peso che questo settore ha 
assunto a Porto Marghera) 
alia industria siderurgica a 
partecipazione statale, alia pe-
trolchimica. 

II principale obbiettivo pa-
dronale e quello dell'attacco 
agli organici e ai livelli di oc-
cupazione, e insieme agli stru-
mentl ed ai poteri nuovi di 
contrattazione conquistati dai 
lavoratori Ed e in questo con-
testo che emerge il significa-
to della battaglia lanciata dal 
lavoratori della Montedison 
per la a pubblicizzazione » del 
colosso della chimica, cioe per 
sottoporne gli indirlzzl alle 
partecipazioni statali, in una 
visione rinnovata del ruolo 
che deve svolgere 1'Industria 
chimica come settore trainan-
te dello sviluppo economico 
nazionale. La spinta maggiore 
per l'apertura di questo nuo
vo fronte di lotta viene da 
Porto Marghera, e non certo 
per caso. Qui da anni si com-
battono durissime battaglie 
sindacali che hanno insegnato 
ai lavoratori come sia ormai 
indispensabile unificaxe la lot
ta per imporre una svolta di 
fondo agli lndirizzi della Mon
tedison. 

Qui e nata, proprio alia vl-
gilia del convegno nazionale 
di gruppo che ha indetto la 
giornata di lotta del 28 apri
le, la piattaforma rivendicati
va del petrolchimico che, In
sieme a quella della Fiat, e 
certamente destinata a segna-
re un momento decisivo dello 
scontro di classe in questa pri-
mavera del 1971. 

I circa seimila lavoratori 
del petrolchimico chiedono In-
fatti la riduzione effettiva del-
l'orario di lavoro a 40 ore set-
timanali, senza piii la minima 
forma di straordinario, con la 
piena utilizzazione delle festi-
vita infrasettimanali da parte 
dei tumisti a ciclo contlnuo: 
ci6 comporta per questi ultimi 
un orario effettivo di 37 ore 
e 20' la settimana, e per la 
direzkme la necessita di isti-
tuire una quinta squadra di 
lavorazione per garantirsi la 
continuita dei cicli. Per i gior-
nalieri. si tratta di generaliz-
zare la settimana corta. 

C'e una sola possibilita di 
accogllere queste richieste 
mantenendo Inalterati I livelli 
produttivi: assumere al Petrol
chimico almeno altri 700 ope
rai. Ecco come, in concreto, 
1 lavoratori si pongono il pro
blema della lotta per Poccu-
pazione. Contrattazione degli 
organici, soluzione dei proble-
mi connessi con 1'ambiente 
di lavoro (nocivita e tutela 
della salute), definizione dei 
probleml salariali escludendo 
che possano « monetizzarsi » le 
le richieste normative (orari, 
ambiente, ritmi. ecc.) sono gli 
altri punti della piattaforma 
del Petrolchimico, che viene 
indicata a tutte le fabbriche 
del gruppo Montedison come 
la linea rivendicativa da gene-
ralizzare. E ' evidente che una 
piattaforma di questo tipo im-
plica un deciso rovesciamento 
della politica di investimenti 
seguita dal padronato. E ba
sta tale accenno a fame in-
tendere tutta la portata. 

Su questi punti, la lotta al 
petrolchimico e gia lnlziata 
In modo articolato. e si Inne-
sta mercoledl con quella per 
la «pubblicizzazione * della 
Montedison. 

Mario Passi 

Prosegae I'indagine 
Ml lavoro minorile 
Alia fine di maggio il mini-

stero del Lavoro sara in grado 
di complctare I'indagine sui 
lavoro minorile iniziatasi i pri-
mi del febbraio scorso. Intanto 
agli ispettorati del lavoro stan-
no affluendo numerosi dati che 
testimoniano dell'entita del fc-
nomeno nelle varie province. 

L'azione sara intensificata 

NUOVO NO DELLA ZANUSSI 
ALLE RIVENDICAZIONI 

DEI 30.000 LAVORATORI 
La direzione adotta misure di rappresaglia annunciando la 

riduzione dell'orario di lavoro per novecento dipendenti 

Dal nostro inviato 
PORDENONE, 27 

Cosa vuole la Zanussi? Que
sto Interrogativo era nell'aria 
leri sera, qui a Pordenone, nel 
corso del quarto incontro fra 
sindacati e rappresentanti pa-
dronali, per la vertenza aperta 
da oltre tre mesi nel famoso 
gruppo addetto alia produzio
ne dl elettrodomestlci. Una 
trattativa pubblica, nel salone 
dell'associazione industrial!, 
gremito da una folia sllenzio-
sa di operai, conclusa con un 
bllancio sostanzialmente nega-
tivo, con la decisione dei sin
dacati di intensificare la lotta 
e le iniziative esterne. La Za
nussi (trentamila operai, fab
briche a Pordenone, Coneglia-
no, Firenze, Milano, Torino, 
Forll, Oderzo) si e mossa su 
due plan!: da una parte agi-
tando minacce terroristiche 
con l'annuncio della riduzione 
dell'orario settimanale di la
voro a tre giomi per la durata 
di cinque mesi nei confronti 
del novecento addetti alio sta-
bilimento elettronica; dall'al-
tra, sotto la pressione della lot
ta e delle prese di posizione 
assunte da forze politiche ed 
enti locali, a cominciare dalla 
Regione, ha superato le pre-
giudiziall di un tempo, accet-
tando di discutere la piatta
forma elaborata per l'intero 
gruppo industriale, prospettan-
do alcune « disponibilita » sia 
pure in modo ambiguo, su al
cuni punti (ambiente, qualifi-
che, inquadramento impiegati) 

accompagnate da netti rlfiuti 
relativi a punti dl fondo (sa
lario garantito, mantenimento 
dei livelli di occupazione, au-
mento salariale, problem! del
le pause del soccorritori, degli 
organici). I sindacati, dopo sei 
ore di discussione, non hanno 
percid potuto evitare la deci
sione dl «riprendere la pro
pria liberta d'azione » — come 
ha informato un comunicato 
— sottolineando la necessita 
di portare la Zanussi, attra
verso la lotta, «su livelli di 
trattativa piu concreti e ac-
cettabili», fino a giungere a 
una conclusione positiva della 
vertenza. Ecco, punto per pun
to, le rlsposte dell'azienda: sa
lario garantito: 11 no e netto. 
E' una richiesta che tende a 
scoraggiare le sospensioni, la 
concezione di un rapporto di 
lavoro di tipo stagionale. E' 
gia stata recepita nell'accordo 
Italsider e nel contratto dei 
lavoratori della gomma. E' 
una richiesta che spinge (ed 
e questo, del resto, lo spirito 
della piattaforma) all'espan-
sione produttiva, a nuovi in
vestimenti. 

Organici — Viene richlesto 
il loro adeguamento a fronte 
delle riduzion! di orario con-
trattuale, spezzando, tra l'al
tro, il blocco delle assunzioni. 
Esse invece, cosl e stato rl-
sposto. verranno rlprese quan
do la direzione lo riterra op-
portuno. E* stata respinta an
che l'lpotesl di una contratta
zione reparto per reparto. 

Lavoro straordinario — La 

Comizi unitari in tutta Italia 

Manifestazioni 
dei sindacati 

per il 1° Maggio 
Pubblichiamo un primo elenco dei comizi unitari che 

saranno tenuti nella giornata del primo maggio: a Roma, 
• Luciano Lama, segr. gen. CGIL; a Milano, Bruno Storti, 
segr. gen. della CISL; a Ternl Raffaele Vannl, segr. gen. 
della UIL. 

In Piemonte: ad Alessandria Agostino Marianetti, segr. 
CCdL di Roma; ad Asti Afro Rossi, segr. gen. Pedermez-
zadri-CGIL; a Novara Emilio Pugno, segr. CCdL dl Torino; 
ad Omegna (NO) Pio Galli, segr. naz. metalmeccanici-
CGIL; a Torino Luigi Macario, segr. conf. CISL; a Ver-
celli Egidio Quaglia, segr. naz. chimici-CISL; a Villados-
sola Giorgio Berievento, segr. gen. metalmeccanici-UIL. 

In Liguria: a La Spezia Aride Rossi, segr. conf. UIL; a 
Savona Antonio Paganl. segr. naz. metalmeccanici-CISL. 

In Lomba-dia: a Brescia Aldo Giunti, segr. conf. CGIL; 
a Lecco Giuliano Cazzola, segr. metalmeccanici-CGIL; a 
Morbegno (Sondrio) Valentino Invernizzi, segr. Elettrici-
CGIIJ ; a Bergamo Pierre Camiti. segr. gen. metalmeccanici-
CISL; a Como Giuseppe Reggio. segr. conf. CISL; a Varese 
Antonio Lettieri, segr. naz. metalmeccanici-CGIL. 

7rz Trentino A. A.: a Pordenone Idolo Marcone, segr. 
conf. CISL: a Bolzano Sandro Degni, segr. naz. metalmec
canici-UIL; a Gorizia Luciano Mancini, segr. naz. Postele-
grafonici-CGIL; a Cervignano (UD) Arturo Calabria, segr. 
reg. CGIL; a Udine Gildo Muci, segr. naz. metalmeccanici-
UIL. 

Nel Veneto: a Contarina (Rovigo) Ellgio Biagioni, del-
l'Uff. org. CGIL; a Mestre (Venezia) Piero Boni, segr. conf. 
CGIL; a Padova Sergio Cesare. segr. conf. UIL; a Belluno 
Enzo Leolini. segr. gen. ausiliari traffico CISL; a Vicenza 
Vito Scalia, segr. gen. agg. CISL. 

sua eliminazione potrebbe In-
centlvare l'elevamento del li
velli di occupazione. E' stata 
espressa una disponibilita a 
esaminare un rltocco di quan
to gia prevede il contratto. 

Ferie — La richiesta era di 
considerare per ferie il sabato 
festivo, e quindi avere dl fatto 
tre settimane di ferie. E' stata 
respinta. 

Salute — Era stato rivendi
cato il diritto di libera inda-
gine, controllo e prevenzlone 
con medic! di parte, nonch* 
l'istituzione del libretto sani
tario e personale. del libretto 
di rischio, del registro dei da
ti ambientali e biostaticl. La 
Zanussi ha risposto proponen-
do l'uso dell'Enpl, un ente no-
torlamente legato agli ambien-
ti padronali e comunque de-
stinato ad essere superato nel 
contesto della riforma sanita
ria. Ha dichiarato una dispo
nibilita a discutere il libretto 
sanitario e di rischio. Ha pro-
posto l'istituzione di una com-
missione paritetica. composta 
da rappresentanti del lavora
tori e rappresentanti padrona
li. eludendo la richiesta sinda
cale di strumentl che permet-
tano una « autogestione » del
la salute da parte degli operai. 
Per altre question! (abolizione 
del turno di notte, riduzione 
del carico di lavoro e dell'ora
rio nelle lavorazioni nocive, 
aumento ed estensione delle 
pause retrlbuite, aumento del
la percentuale del soccorritori, 
determinazlone del limite mas-
simo di saturazione media e 
individuale) la Zanussi. pur 
dichiarando una generica vo-
lonta a risolvere 1 probleml 
della salute, non ha voluto im-
pegnarsi a queste immediate 
e concrete mi.iure di difesa 
dell'integrita psicofisica 

Qualifiche — La richiesta 
era di superare la quinta e la 
quarta categoria per operai e 
impiegati. La disponibilita (per 
gli operai) e quella di esami
nare i passaggi in terza nel-
l'arco dl otto-dieci mesi. 

Impiegati — E' stata annun-
ciata una disponibilita parzia-
le per 11 passaggio dalla quar
ta alia terza e per discutere 
la seconda categoria. Onde ri-
durre le sperequazioni salaria
li si e parlato dl « plan! retri
butivi » mentre non si sono 
fatte concession! alia richiesta 
di rendere pubblici 1 acrlteri 
di meritos. 

Diritti sindacali — La richie
sta era dell'estensione a tutti 
i delegatl dl otto ore di per-
messo e distacco permanente 
per alcuni. I rappresentanti 
padronali hanno risposto, chie-
dendo un « documento ». «Vo-
gliamo sapere che cosa fac-
ciamo venire in azienda », han
no detto, rifiutando di entrare 
nel merito del riconoscimento 
del consiglio di fabbrica. 

Aumento salariale — Il ri-
fiuto e stato netto: nemmeno 
un centesimo. Questo 6 il pun
to della vertenza alia Zanussi. 
E qui ritorna la domanda che 
ri portavamo all'lnizio. C'e nel-
l'atteggiamento del grande im-
pero degli elettrodomestici, la 
volonta di drammatizzare la 
lotta, colpendo. mentre tratta, 
la nuova forza operaia conso-
lidata nelle lotte d'autunno. 11 
movimento unitario che va eo-
struendosi anche a livello del
le forze politiche. 

Bruno Ugolini 
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PAGAMENTO DIVIDEND© 
L'assemblea degli azionisti del 27 aprile 1971 ha deliberato il 

pagamento, a partire dal 28 aprile corrente, de l 
dividendo relativo airesercizio 1970 nella misura 
di L.85 (ottantacinque) per ogni azione ordinaria 
o privilegiata, al lordo della ritenuta prevista dal
le norme vigenti, contro ritiro della cedola n. 12. 

Si awi sano i Signori azionisti che potranno etTet-
tuare Toperazione di cui sopra presso la sede so
ciale in Ivrea o presso i sottoelencati Istituti: 

Banca Commerciale Italiana -Cregito Italiano » Banco di 
Roma - Banca Nazionale del Lavoro - Banco di Napoli 
Banco di Sicflia - Istituto Bancario San Paolo di Torino 
Monte dei Paschi di Siena - Banco di Sardegna - Cassa 
di Risparmio delle Provincie Lombarde - Cassa di Ri-
sparmio di Torino - Cassa di Risparmio di Genova e Im-
peria-Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno 
Banca Popolare di Novara - Banca Popolare di Milano 
Banca Popolare di Padova e Treviso - Banca Popolare di 
Sondrio - Tutte le Bancbe Popolari associate alTIstimto 
Centrale delle Bancbe Popolari Italiane - Banca d'Ame-
rica e d'lulia - Banco Ambrosiano - Banco di Santo Spi
rito - Banca Nazionale delTAgricoltura -Istituto Bancario 
Italiano - Crcdito Commerciale - Banca Provtnctale Lon> 
barda - Banca Toscana - Crcdito Romagnolo - First 
National City Bank - The Cbase Manhattan Bank - Banca 
Morgan Vonwiller - Banca Mobiliare Piemontese - Cre-
dito Varesino • Banca Cattolica del Veneto - Istituto Cen
trale di Bancbe e Bancnieri - Banca Frhrata Finanziaria 
Banca Unione - Banca Manosardi A C - Banca Loria 
AC- Banca di Credito di Milano - Banca Italo-Israeliana 
Banca Brignone di C Brignone & C - Banca Subalpina 
Banca Rosenberg Colorni A Co. - Banca Belinzaghi - Ban* 
caG.Coppola-BancaCesarePonti-Banca Nazionale delle 
Comunicazioni - Banca del Monte di Credito di Pavia - Ban
ca Credito Agrario Bresciano - INVEST S.p.A. - Bancbe 
stranierc tncaricate da Bancbe italiane a sensi di legge. 

Ivrea, 27 aprile 1971 

Olivetti 


