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II banco di prova 

dei rincari 

II petrolio 
F ENI 

e Pindustria 
italiana 

L'Unlone Petrollfera chlede 
180 miliardi di maggiori in-
troiti, da trasferire alle so
ciety con riduzloni fiscali od 
aumenti di prezzo, a tamburo 
battente. Se 11 governo ac-
cordera quest! 180 miliardi 
per 11 1971 creera un'lpoteca 
piu vasta per il 1072, quando 
gli accord! dl Tripoli e Tehe
ran per 1 mlgliori prezzl ai 
paesi produttori — che com-
portano anche una scala mo
bile — dispiegheranno in pie-
no i loro effettl, portando 
puo darsi l'aggravio di costi 
per l'economia Italiana a 300 
miliardi annul. Si dice che 
1 ministrl litigano fra dl loro 
su come distribute questi 
costi e l'lpotesi «migllore» 
sarebbe quella dell'on. Glolit-
ti, che chlede il trasferimen-
to dl una parte dell'lmposta 
alle socleta petrolifere. Come 
se, poi, quelle lmposte che si 
regalano alle socleta non le 
dovessero i lavoratori e non 
si traducessero anche per 
questa via in costi (i costi che 
pagano 1 lavoratori non sono 
costi?). Come se — lo ha 
scritto YEconomist la settl-
mana scorsa — una delle 
cause decisive del debole svl-
luppo del servizi social! e del-
l'investimento soclale non fos
se nel fatto che le socleta e 
i ceti privilegiati non paga
no tasse. Fra queste quelle 
socleta petrolifere stranlere 
che, trasferendo occultamente 
1 profitti, evadono clamorosa-
mente l'imposta sul dividendi. 

Impedire che le socleta pe
trolifere scarichino sull'eco-
nomia italiana gli oneri as-
sunti a Tripoli e Teheran e 
dunque una questione di vlta-
le importanza. E lo strumen-
to per farlo c'e: l'azienda pe-
trolifera di Stato. Tre anni 
fa venne documentato, dal-
l'ENI, che l'azlone dell'Ente 
petrolifero aveva evitato al 
paese un maggiore aggravio 
di 260 miliardi. Da allora tut-
tavia, la situazione si e con-
tinuamente deteriorata. La 
prolungata chlusura del ca-
nale di Suez ha trasferito 
altrl oneri suireconomla ita
liana. I trasporti di petrolio 
hanno utilizzato tecniche piu 
avanzate (superpetroliere) ma 
anziche avers! un riflesso po-
sitivo sui costi del petrolio, 
abbiamo avuto due aumenti 
a favore delle socleta petro
lifere: uno di due lire nel de-
cretone e l'altro, non meno 
rilevante, nel dicembre 1970 
sugli olli combustibilL - * 

Nello stesso tempo si e 
creata una sovracapaclta, del

le raffinerie — talvolta fi-
nanziata anche con contrlbuti 

'pubblici — con spreco di de-
cine di miliardi di investi-
menti. I problemi dell'inqui-
namento si sono aggravati. 
La congestione del punti di 
vendita della benzina. sulla 
base di una completa distor-
slone del concetto di concor-
renza (data la fissita del prez-
zi). si e aggravata con ulte
rior! sprechi e conseguenze 
social! suU'urbanlstica e la 
retrlbuzlone degli addetti. La 
funzlone dell'ENI si e andata 
indebolendo di fronte ai nuo-
vi problemi dell'economia ita
liana senza che — nel con-
tempo — sla stata ragglunta 
una maggiore armonia di ap-
provvlgionamenti, dal mo-
mento che ancora nel 1970 
1'ENI produce 9.3 mllioni dl 
tonnellate a fronte dei 28.5 
milioni che lavora nelle sue 
raffinerie. 

L'uso efficace dell'Ente pe
trolifero dl Stato comporta 
decision! polltlche di grande 
rilievo. II problema dell'ENI 
non e solo quello di avere un 
presidente qualificato ma del
le scelte polltlche del gover
no. Le decision! che possono 
essere prese per fare dell'ENI 
uno strumento della polltica 
dell'energia a basso costo, ba
se dello sviluppo economlco. 
sono le stesse che occorrono 
per Impedire oggl l'aumento 
dei prezzi del prodotti petro-
liferl. E cioe: 1) trattatlve 
da governo a governo per as-
sicurarsi rlfornlmentl petro-
liferl; 2) programmazlone 
della rete dl dlstrlbuzlone. 
applicando In senso fortemen-
te incisivo l'articolo 16 del 
decretone: 3) programmazlo
ne della capacita di raffina-
zione; 4) ampliamento ulte-
riore della rete del metano e 
degli approvvigionamenti dal-
l'estero, come fattore Impor-
tante di diversificazlone nel
le provenlenze. quallta e co
sti dell'energia; 5) rapldo 
ammodernamento dei traspor
ti di greggio (navi cisteme 
piu grand!) collegato all'afr 
tuazione di un piano nazio-
nale d! port! che concentri i 
punt! d! sbarco in modo da 
ridurre i cost! ed inquina-
mento.-

Ci6 che si decldera su que
sti punti e un banco di prova 
al quale attendiamo non solo 
1 programmatori ma anche 
quegll ambient! padronall e 
governativi che gridano alia 
«inflazione da costi» dell'eco

nomia italiana. 

Due proposle di legge d'inizialiva popolare stanno per essere presentate al Parlamento 

Per la riduzione degli affitti 

raccolta di firme in 30 citta 
Promotrici della campagna sono tre associazioni di inquilini ed 
assegnatari - Si rivendica anche la « giusta causa » negli sf ratti 

Ampia articolazione del movimento nei quartieri 

Requisita la « Gentucca » 
LUCCA, 3. 

cDopo 70 giorni di occupazione della 
fabbrica decisa dai lavoratori e dalle 
organizzazioni sindacali per impedire la 
chiusura del magliflcio Gentucca — dice 
un comunicato diffuso oggi dalla CGIL 
e dalla CISL — di fronte al perdurare di 
una posizione intransigente e inqualifica-
bile dei titolari dello stabilimento che nel 
corso dei due mesi si sono ripetutamente 
rifiutati di discutere e di trattare con i 
sindacati, la requisizione del maglificio, 
decisa dalla amministrazione comunale di 
Lucca ed effettuata ieri sera, e stato l'atto 
che, congiuntamente alia lotta dei lavo
ratori, tende ad impedire la smobilitazione 
di uno stabilimento capace di dar lavoro 
a duecento persone *. 
~ Le organizzazioni sindacali hanno espres

so viva soddisfazione per la decisione del 
Comune, decisione consentita dalla forte 

.• lotta che hanno condotto per oltre due 
mesi.Ie lavoratrici e i lavoratori del Gen-

• tucca e dal'. vasto movimento, politico e 
'sindacale,.che si d realizzato non solo a 
difesa del posto di lavoro di 200 dipen-

denti del Gentucca, ma per la difesa 
dell'intera economia cittadina. E' la prima 
volta che nella provincia di Lucca viene 
requisita una fabbrica. c Questo fatto 
— afferma il comunicato — e la piu va 
Iida testimonianza che quando le lotte dei 
lavoratori sono tese verso la difesa dei 
valori fondamentali. quale quello del di-
ritto al lavoro. in questa lotta e necessario 
unire tutte le forze politiche e sindacali 
per impedire alia prepotenza padronale di 
agire impunemente contro 1 intera col-
lettivita ». 

«La requisizione impegna congiunta
mente non solo l'amministrazione comu 
nale ma anche i partiti che tale decisione 
hanno suggerito e sostenuto, e stimolanc 
le organizzazioni sindacali ed i lavoratori 
a continuare la battaglia fino a quando 
non sara garantito il posto di lavoro a) 
personale licenziato. La requisizione — 
conclude il comunicato — deve pertanto 
essere mantenuta fino a quando la fab
brica non sara riaperta per la ripresa-
deU'attivita produttiva ». 

g. c. 

COSA STA SUCCEDENDO NELLA COLDIRETTI Dl B O N O M I ? 

La DC schiera Bucciarelli-Ducci 
accanto ai vecchi vicepresidenti 

Forlani promette solidarieta in cambio dell'appoggio elettorale — Una organizzazione tut-
tora dominata dalla politica antiunitaria e antioperaia — La contestazione dei giovani 

Settore abrasivi 

Positivo 
accordo per 
il contratto 

E* stata ragglunta un'ipotesi 
di soluzione per il rinnovo del 
contratto di lavoro del setto
re abrasivi — su cui le orga
nizzazioni dei lavoratori han
no dato un giudizio positivo — 
dopo una dura lotta protrat-
tasi per circa due mesi. L'ipo-
tesi prevede — che sari sot-
toposto al giudizio delle as
semble — un aumento di 
L. 19500 per tutti 1 lavorato
ri, la riduzione dell'orario a 
40 ore (2 ore subito. 1 ora al 
1* aprile 1972 e un'altra ora 
al 31 dicembre 1972), il diritto 
dl contrattazione In fabbrica 
deU'ambiente di lavoro da par
te del Sindacato e dei dele-
gati di gruppo omogeneo e di 
reparto nonche 1'istituzlone di 
libretti sanitari e di rischio, 
la totale parita normativa per 
il trattamento di malattia fra 
opera! e impiegati con solu-
zioni gradual! nell'arco di due 
anni e due mesi (da subito: 
50% per I giorni di carenza e 
100% dal 4* glomo, dal 1° gen-
nalo 1973: 75% per la caren
za e 100% dal 4° glomo e dal 
1° luglio 1973: 100% dal 1° 
giorno). 

E* stato Inoltre realizzato un 
aumento delle ferie che va da 
1 a 4 gloml per gli opera! e 
dl 1 giorno per gli impiegati, 
un nuovo scatto di anzlanita 
per gli opera! al 2% e l'au
mento del secondo dell'0,50%; 
d'ora In avanti gli scattl sa-
ranno calcolati su minimi e 
contingenza, un mlglloramen-
to dell'indennlta di anzlanita 
opera!, la totale perequazlo-
ne normativa delle qualifiche 
speciall agll Impiegati, l'abo-
lizione della premessa contrat-
tuale e 11 riconosclmento del
la plena liberta di contratta
zione a livello dl fabbrica. 
E' stato conquistato Infine un 
nuovo slstema dl classlflca-
•ion! che abolisce 11 mansio-
narlo in atto e la 5* catego
ric per opera! e Impiegati 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3 

II nuovo consiglio nazionale 
della Coldiretti, eletto dal con-
gresso della organizzazione 
svoltosi nei primi giorni del
la scorsa settimana a Roma, 
ha tenuto la sua prima riunio-
ne. Non tornerebbe gran conto 
parlarne se non fosse per tre 
fatti che 'meritano d'essere 
raccontati e commentati. II 
primo si riferisce all'ennesi-
mo intervento della DC. preoc-
cupata come non mai di come 
vanno le cose all'intemo del
la organizzazione. Questa vol
ta e stato lo stesso Forlani 
a mandare un messaggio nel 
quale giura < di essere vicino 
con tutta la DC alia grande 
famiglia dei coltivatori diret-
ti. impegnando solidarieta e 
lavoro comune ». Evidente-
mente gli interventi pur ampi 
del sen. Morlino e dell'on. Gul-
Iotti fatti alia tribuna del con-
gresso. non sono stati ritenuti 
sufficienti a tranquillizzare chi 
ha avanzato aperte minacce 
di disimpegno sul piano elet
torale. 

II secondo elemento di rilie
vo e costituito dal fatto. cer-
tamente singolare. che final-
mente. davanti al consiglio 
nazionale, Bonomi ha fatto 
quel discorso conclusivo che 
al congresso ha evitato di fa
re e non soltanto per questio-
ni di tempo, come qualcuno ha 
immediatamente tentato di 
spiegare. Dopo averci pensa-
to su per 24 ore buone. il 
< presidente » ha sentenziato 
che dal XXII congresso la Col
diretti esce rafforzata c per il 
senso di fiducia che essa rie-
see a dare alia gente dei cam-
pi e per t risultati della pres-
sione da essa esercttata sul 
governo ». II che e per lo me
no discutibile. Noi che al con
gresso della Coldiretti questa 
volta e'eravamo. non abbiamo 
assolutamente ri porta to la 
stessa impressione. La Coldi
retti e una organizzazione in 
crisi per tutto quell'* anti » 
che porta avanti (politica an-
ticomunista, antioperaia. anti
unitaria) e che non incanta 

piu nessuno, men che meno i 
giovani. quelli si realmente al
ia ricerca di una prospettiva 
che quella politica non riesce 
assolutamente a dare. 

Terzo fatto: la nomina del
la Giunta esecutiva. Di essa 
fanno parte sette personaggi 
(tutti parlarnentari meno due) 
i tre vice president! e natural-
mente Bonomi. Le novita sono 
due: la prima si riferisce al-
I'ingresso in giunta del presi
dente della Coldiretti milane-
se. on. Giovanni Andreoni. de-
putato della DC battutosi coe-
rentemente nella recente bat
taglia per l'approvazione del
la nuova legge sulle affittanze 
agrarie; la seconda e data 
dalla ripresentazione. accan 
to a Truzzi e Vetrone. dello 
on. Bucciarelli Ducci nella ve-
ste di vice presidente della 
organizzazione. Quale signifi-
cato assume questa ricompar-
sa dell'ex presidente della Ca
mera dei deputati? Appare in 
ogni modo abbastanza chiaro 
che nella lotta per la succes-
sione a Bonomi c'e un candi
date in piu e anche autorevo-
le. Nei corridoi del congres
so si e parecchio parlato di 
questo reingresso che il Po-
polo ha presentato come un 
fatto naturale ma che invece 
Ton. Truzzi, rimasto in silen-
zio per I'intera durata dei la-
vori. pare abbia molto poco 
gradito. E' un tiro mancino 
di Bonomi nei confronti del 
suo dubbioso « vice » mantova-
no? Oppure e un tiro manci
no della DC nei confronti di 
tutte e due? 

Una cosa e certa: la Coldi
retti e diventata una organiz
zazione difficile da dirigere. 
L'autoritarismo di Bonomi. in-
sieme alia potente arma del 
ricatto economico. non basta 
piu. I giovani vogliono conta-
re di piu nella Coldiretti e 
fuori della Coldiretti. Al XXTI 
congresso non e stato come a 
Piazza del Popolo: la regia 
di Bonomi ha saputo tappare 
divers*- bocche. Ma la conte
stazione resta. perche irrisolti 
restano I problemi delle no-
stre campagne. 

Romano Bonifacci 

L'Alleanza al governo 

SELEZIONARE I 
FINANZIAMENTI 

IN AGRICOLTURA 
L'Alleanza Nazionale dei 

contadini ha indirizzato una 
lettera al Ministro dell'Agrl-
coltura. on. Natal!, nella qua
le si afferma che «le deci
sion! del Consiglio dei Mini. 
stri per lo stanzlamento di 180 
miliardi di finanziamenti pub-
blici da destinare agll inve-
stimenti agricoli, attraverso la 
utilizzazione dl leggi gia In vi-
gore, ma restate senza dota-
zioni finanziarie, mentre ac-
coglie una pressante richiesta 
dei coltivatori, nella realta 
sfugge al senso preciso espres
so da tempo non solo dalle 
necessita urgent! degli inve-
stimenti in agricoltura. ma 
anche dalle indicazioni selet-
tive contenute nelle proposte 
nvendicative che in proposito 
i coltivatori stessi hanno so
stenuto e sostengono ». 

La coscienza della gravi-
ta eccezionale deU'ormai lun-

Oggi al Ministero 

Trottotive 
per il contratto 

dei ponettieri 
Avranno luogo oggl al mini

stero del Lavoro (Roma) 
le trattatlve per la stlpula del 
contratto nazionale di lavoro 
dei panettieri 

Nei giorni scorsl ha avuto 
luogo a Roma un convegno na
zionale delle tre organizzazio
ni sindacali c a i t r C I s m i L . 
Nel corso del lavori del con
vegno e emersa la combattlvi-
ta dimostrata da tutti I pa
nettieri Italian!, durante gli 
scloperl nazlonall 

ga mancanza dl finanziamenti 
pubblici in agricoltura. non 
appare dalle notizie ufficiali 
ed ufficiose sugli orientamen-
ti del Governo. Ne risulta che 
le nuove realta regional! sia-
no considerate nella loro prlo-
ritaria responsabilita per 1'as-
solvimento del ruolo nuovo 
che loro spetta, in questo 
campo anche per 1'adozione 
di prowedimenti « ponte » co
me quelli annunziati. 

L'Alleanza dei contadini ri-
tiene quindi «che il Governo 
sia responsabile se per il 1970 
i fondi destinati alle leggi di 
finanziamento pubblico in 
agricoltura. non sono stati di-
sponibili o rinnovati in tem
po*. 

«Non pub neppure essere 
ritenuto giustificato il tenta-
tivo di assegnare al Parla
mento — prosegue il comuni
cato deU'AUeanza — eventua-
II responsabilita di ritardi nel-
l'aporovazione delle misure 
predisposte dal Governo. II 
Parlamento ha dato prova — 
quando la volonta del Gover
no si e espressa senza eoui-
voci — di voler e poter adot-
tare in tempi brevi leggi dl 
grande importanza. 

Se si sostiene il contrario 
sorge legittimo il dubblo 
che lo stanziamento annunzia-
to non sara disponibile, ne 
utilizzabile per 11 1971. mentre 
II tempo perche il Parlamento 
voti immediatamente il prov-
vedimento esiste ». 

Se sorgeranno ostacoli 1'Al-
leanza «chlede al Ministro 
Natali, e lo chiedera al grup. 
pi parlarnentari, se non si 
debba considerare la necessi
ta dell'adoxJone di un decre-
to-legge come una soluzione 
obbligatoria ed eccezionale pet 
poter incidere sulla campagna 
agrlcola in corso ». 

Due proposte di legge d'inl-
ziativa popolare per la ridu
zione degli affitti per le abi-
tazioni stanno per giungere 
in Parlamento. Occorrono cin-
quantamila firme per ognu-
na delle due proposte, rac-
colte di fronte ad un funzio-
nario.che le legalizza, ed il 
lavoro e in corso in una tren-
tina di citta. Le proposte so-
no due perche affrontano 
due situazionl different!: una 
quella delle case costruite col 
finanaziamento pubblico (ex 
Ina-Casa. Gescal, Istituti case 
popolarl) per le quail si chle
de una riduzione del 30% del 
canone e la democratizzazione 
degli organ! dl gestlone; 1'al-
tra chiede una riduzione per 
tutte le abitazioni private nel
la misura del 30% per i ca
non! fissati dopo 11 1. gennaio 
1967. 20% oer i canoni fis
sati dal 1963 al 1967 e 10 per 
cento per tutti i contrattl a 
decorrere dal 1. marzo 1947. 

La riduzione degli affitti 
per legge e accompagnata dal
la istituzione della «giusta 
causa» negli sfratti; per im
pedire ai proprietari di immo. 
bill di usare lo sfratto a lo
ro piacimento ed alzare cosl 
nuovamente il canone. 

I promotori di queste pro
poste di legge — lTJnione 
inquilini ed assegnatari 
(UNIA); rassociazione inqui
lini delle case economlche e 
popolarl di Milano (APICEP) 
e I'Associazione degli assegna
tari dl case ex Ina-Casa — ri-
tengono giustificate queste ri
duzloni per due ragioni: 1) 1 
rincari degli affitti snno stati 
enormemente alti. piu alti di 
qualsiasi altro genere di 
consumo e servizio. e il re. 
gime di blocco non ha posto 
limit! generali e sever! alia 
speculazione; 2) gli attuali in
quilini hanno diritto di oar-
tecipare alia nuova politica 
sociale della casa. cui lo stes
so governo si e impegnato, al 
pari degli altri cittadini che 
sono destinatari delle misure 
dl esproprlo delle aree fab-
bricabili e delle case che si 
dovranno costruire a basso 
prezzo. 

La legge per la riduzione 
degli affitti nelle case ex-Ins, 
Gescal e IACP ha raccolto 
ormai le 50 mlla firme ne-
cessarle- in quanto e partita 
prima, come espressione po
litica del movimento di pro-
testa che si e tradotto gia 
in autoriduzione dell' affitto 
e mancato pagamento di men-
silita. La legge per le abita
zioni private, che ha una por-
tata ancora piu generale. sta 
raccogliendo ora le sottoscri-
zioni: 7 mila sono state rac-
colte a Milano, 5 mila a Bolo
gna ed altre a Roma. La rac
colta delle firme e il veicolo 
per la trasformazione della 
Unione inquilini ed assegna
tari in una vasta organizza
zione di massa che si sta dan-
do la sua base operative nei 
cComitati di quartlere». La 
UNIA ha gia sede in 30 pro
vince; una decina dl provin
ce si sono « svegliate » nell "ul
timo anno durante la lotta per 
la riforma casa-urbanlstica. 
AllTiNIA si aderisce prenden-
done la tessera ma piii che 
l'iscrizione conta la parteci-
pazione alle attivita dei Co-
mitati di quartiere; sono que
sti Comitati che portano a-
vanti l'azlone per ridurre gli 
affitti. contrattano con gli 
enti pubblici (compreso il Co
mune, laddove esistono situa
zionl dl emergenza per sfrat
ti o baraccamenti), prefigu-
rano l'autogestione degli in
quilini nei quartieri costruiti 
dall'ente pubblico. 

Nei comitati di quartiere e 
nellTJNIA si ritrovano insie-
me opera!, professionisti. ar-
tigiani, commercianti unlti dl 
fronte ad un unico padrone: 
la proprieta edilizia, la ren-
dita immobiliare e gli inte-
ress! dei gruppi finanziari 
che vi stanno dietro. Le ade-
sioni. dove c'e stata inlziatlva, 
sono numerose. L'APICEP di 
Milano ha 18 mila aderenti 
permanent! mentre Diii nu-
merosi sono stati quelli che 
hanno preso parte alle sue Ini-
ziative. Alcune migliaia sono 
gli aderenti all'A ssociazione 
per il diritto alia cam di 
Trieste. A Roma il movimen
to ha un'ampia articolazione 
nei quartieri. 

n collegamento fra lotta 
per riduzione del fitti e rifor
ma e diretto. La vera, perma-
nente riduzione dei fitti si ha 
con il passaggio del suolo in 
disoonibilita pubbli>a e con 
costruzioni finanzlate, realiz-
zate e «estUe in forma pub-
blica. Perci6 il 13 le asso
ciazioni deeli inouilini mnni-
festeranno a Roma per fare 
dfl'a Ipô p ali>«wm*» del Par
lamento uno strumento incisi
vo di riforma. 

Montagnani 
presidente 
dell'INPS 

II ministro del lavoro Donat 
Cattin ha firmato il decreto 
di nomina del nuovo presidente 
deinNPS, il compagno Fernan
do Montagnani. segretario con-
federale della CGIL. Militante 

socialista. ha dedicate la mag-
gior parte della sua attivita al 
movimento sindacale. prima 
nel settore agricolo po! affian 
cando Di Vlttorio alia COIL 
come vicesegretarlo generale. 
Venne eletto segretario confe
deral al 5. congresso della 
Confederazione, nel '00. carlca 
che gli fu rlconfermata nei 
successlvl congressl del '65 e 
del '69. 

Indetta dalla CNA per il 26 maggio 
i M | 

Riforme: una giornata 
di lotta degli artigiani 
Le richieste della categoria - Domani saranno consegnate all'on. Per-

tini le firme per la legge popolare sulle pension! artigiane • Verso il 
congresso dell'organizzazione unitaria della categoria 

Assunzioni illegoli 

alio Rai-Tv 
La Ral-Tv contlnua nella 

sua politica di assunzioni in 
vlolazione alio statuto del di-
ritti del lavoratori, come ri
sulta dalla preclsa protesta 
della Cgll, Cisl e Uil di Roma 
che, in un comunicato con-
giunto, affermano: 

«Malgrado il 29 aprile la 
dlrezlone della Rai-Tv abbia 
dichiarato la sua disponlblli-
ta a concordare con le orga
nizzazioni territoriall le mo-
dalita per le assunzioni dei 
lavoratori, che non possono 
non rispettare scrupolosamen-
te i principi della legge 300 
(statuto del diritti dei la
voratori) cl risulta che in 
deroga a quanto concordato la 
centro dl produzione TV sia-
no state effettuate numerose 
assunzioni a tempo indeter
minate Nel denunclare l'lne-
quivocablle atteggiamento pro-
vocatorio dell'azienda. le tre 
organizzazioni sindacali pre-
cisano la loro non dlsponibi-
lita a proseguire le trattatlve 
se non saranno garantite nel 
confronti di comportamenti 
che come questo, che rivela 
chiari intentl elettorall, non 
rispettino i diritti evident! 
del lavoratori. 

Una grande «Giornata na
zionale di lotta degli artigiani 
per le riforme » e stata indet
ta dalla CNA (Confederazione 
nazionale deU'artigianato) per 
11 26 maggio, dopo un ampio 
esame della situazione della 
categoria «wche in rapporto al 
vasto movimento di massa in 
atto nel Paese per cambiare 
II corso della politica eco-
nomica. 

Al centro della « giornata » 
— le cui modaliti verranno 
fissate dal Consiglio naziona
le della CNA convocato per 
domani a Roma — figurano: 
1) i problemi della riforma 
tributaria; 2) la riforma sani
taria; 3) la riforma urbanisti-
ca e la lotta contro la specu
lazione edilizia e fondiaria; 4) 
una nuova politica per il Mez-
zogiorno; 5) la perequazlone 
delle tarlffe ENEL e rimme-
diato ripristino della riduzione 
del 25 per cento delle tariffe 
di utenza fino a 30 kw. 

In particolare, per quanto 
riguarda la riforma tributaria 
la CNA mira ad ottenere un 
completo riesame della mate
ria da parte del Senato al fi
ne di conseguire un piu giu-
sto rapporto tra imposte di-
rette e indirette, la riduzione 
delle tariffe dell'lmposta sul 
valore aggiunto (IVA) per tut
ti I generl di consumo popo
lare: il diritto delle Region! e 
degli enti local! ad una mi-
gliore ripartizione delle entra-
te tributarle e alia faeolta dl 

Imposlzlone autonoma; la fl-
scalizzazlone degli oneri con-
tributlvl. 

Per la sanita gli artlg:ani rl-
vendlcano la rapida reallzza-
zione del Servizio sanitario na
zionale. flnanziato attraverso 
la fiscalizzazione. e Passim-
zione da parte dello Stato, 
nella fase transitoria degli 
oneri ospedalieri. con destlna-
zione dei contributi versati da-
gli artigiani all'assistenza ge-
nerica e farmaceutica della 
categoria. 

Per la casa la CNA si batte 
per 1'esproprio generallzzato e 
per l'indennizzo da calcolare 
sul prezzi agricoli dei terreni 
e, in particolare, per l'lnseri-
mento degli artigiani nei planl 
di costruzione dl case e labo-
ratorl. 

II Consiglio nazionale della 
CNA. oltre a mettere a punto 
la preparaz'.one della giornata 
dl lotta del 26 maggio. inviera 
domani folte rappresentanze 
di tutte le province italiane 
alia Camera dei deoutati per 
consegnare al presidente on. 
PertinI le firme (oltre 50 mi
la) raccolte in calce alia pro-
posta di legge di inlzlativa 
popolare sul problem! delle 
pensioni artigiane. II Consiglio 
della CNA discutera e appro-
vera anche il documento pre-
paratorio del 9 congresso del
la Confederazione unitaria. fis-
sandone anche 1 tempi e le 
modalita. 

RUMIANGA 
S0CIETA' PER AZI0NI • CAPITALE SOCIALE LIT. 45.247.546.000 

ASSEMBLEA 0RD1NARIA DEGLI AZIONISTI 
L'assemblea ordinaria deila 

Rumlanca ha avuto luogo il 
29 aprile 1971 in Torino, alia 
presenza di n. 86 socl che rap-
presentavano direttamente o 
per delega n. 28.989.736 asio-
ni (11 64,07% del capitale so
clale). • 

II presidente dr. ftenato 
Gualino ha illustrato agll in-
tervenuti il programma dl e-
spansione In corso e 1 risul
tati dell'esercizio sociale chiu-
so al 31 dicembre 1970. 

a II 1970, erede dell' "autun-
no caldo" 1969, egli ha detto, 
e stato un anno difficile non 
solo per I'ltalia ma per 11 
mondo intero. Conflitti di 
ogni natura, polltlci economi-
ci finanziari. hanno tenuto in 
fermento le nazionl e se mal-
grado tutto ci si pu6 ralle-
grare, e per non essere na-
duti nel baratro del caos, trat 
tenuti airultimo momento da 
sprazzi dj buon senso e da 
spirito di conservazione. 

La Ruml&nca ha affrontato 
con seranita e fermezza la si
tuazione, pur sopportando le 
conseguenze negative degli av-
venimentl, dall 'aumento d«l 
costo del denaro e del lavo
ro alia diminuzlone del orez-
zi di vendita, dalla mancan
za di tranquillita operative al
ia impossibilita di incremen-
tare la produttivita in ma-
niera sufficiente per controbi-
lanciare l'effetto dell'aumento 
de! costi. 

Signori azionistl. ha pro-
seguito !1 dott. Gualino. per 
prima cosa desidenamo for-
nirvl dettagliate informazionl 
sul programma di sviluppo da 
vol approvato lo scorso *nno 
e al cui "decoUo" abbiamo 
prestato le cure piu assidue. 

II CIPE per operare una 
scelta tra I programmi dl in-
vestimento presentati per di
verse migliaia di miliardi, in 
concorrenza fra di loro. dagll 
industrial! Italian! del settore. 
aveva deciso, come accennato 
nella relazione dell'anno scor
so. di procedere alia elabora-
zione preventiva di un "piano 
chimico" le cui conclusion] 
dovevano servire dl base per 
ogni decisione sulla patemi-
ta. entita e dislocazione de
gli investimenti gludicatl 

"conformi" al piano stesso. 
La preparazione del "piano 

chimico", opportuno in regi
me di programmazione econo-
mica, a condizione che ad «sso 
siano vlncolate tutte le forze 
produttive nazlonall e quind! 
anche gli enti a partecipazlo-
ne statale, richiede un lasso 
di tempo lungo. Tale oiano 
naturalmente si deve estende-
re a tutti i set tort dell'in.lu-
stria chimica; ma mentre I 
ritardi dovuti alia sua prepa
razione non hanno Inizialmen-
te rallentato le decision! ;m-
prenditoriali nel campo della 
chimica secondaria e ci& so-
prattutto nel Nord. essl 
rischiavano di compromettere 
lo sviluppo della chimica prl-
maria e quindi. tndirettamen 
te In una prospettiva a piu 
Iunga scadenza, di tutta la 
Industrie chimica, 

La Rumlanca, avendo deci
so dl operare in maniera con-
slstente a Cagliarl. e cloe nel 
Sud, anche nel campo della 
chimica secondaria (che tra 
l'altro - consente II masslmo 
lmplego dl mano d'opera) 
sarebbe venuta a trovarsl 'n 
una situazione particolarmen-
te sfavorevole. per le evldwitl 
Interconnessionl eslstent! nei 
suoi programmi operatlvi. 

II CIPE, conseguentemente 
In luglio del 1970 ha appro
vato vari Investimenti "atral 
clo"; per la Rumlanca venne-
ro giudicatl "conformi" 79 mi
liardi circa di investimenti fa-

T cent! parte del programma dl 
500 miliardi da eseguire nel 
corso degli anni 70. 

Questo primo "stralclo", in-
timamente connesso ai lavori 
di ampliamento deliberate nel 
1969, soddisfa la esigenza d! 
incrementare la potenzialita 
degli implant! di AsseminJ 
e di Integrarne nel contempo 
i clcli produttivi in manie
ra da assicurare al comples-
so il raggiungimento dl un U 
vello competitivo capace di te-
nere il passo con il prugres-
so tecnoiogico e produttivo in 
atto nel settore. 

Le altre nustre Inlziatlve s o 
no essenzialmente rivolte alia 
diversificazione dei pro.lotti, 
neU'ambito della chimica se
condaria (con utillzzo anche 
di materle prime collegate con 
lo sviluppo dell'industria mi-
neraria sarda a cui ci stiamo 
interessando); ripartite in tre 
separati programmi a breve. 
medio e lungo termine esse 
sono tutt'ora all'esame del 
CIPE al quale continuiamo a 
sollecltare una urgente decisio
ne in merito. essendo indi-
spensabile che la Rumlanca 
possa intraprenderne la rea-
lizzazione secondo un raztona-
le programma dl prlorita e 
nel rispetto dl precisl tempi 
tecnici. 

La Rumlanca Intende assi
curare al gruppo il raggi'ingi 
mento di un livello comoetiti 
vo in campo europeo median 
te la produzione — a monte 
— delle oiftterle prime a prez 
zl concorrenziall e — a val-
le — dl una vasta gamma dl 
prodotti diversificati; un pro
gramma cosl complesso r>on 
pub essere eseguito solo oar-
zialmente; per questo motivo 
auspichiamo che il CIPE e le 
autorita governatlve e reglona-
1! diano a noi, al nostri col-
Iaboratort e alle nostre mae-
stranze la necessaria tranquil
lita consentendosi di oro-
grammare II nostra sviluppo 
durante gli anni "70 con una 
continuity che valga ad ?vl-
tare il rischio di lntermzinnl 
negli investimenti che sareb-
bero costose dal lato economi
co e dolorose sotto 11 profilo 
umano. 

Riassumendo, se rtusctre-
mo a perfe7ionare con git en
ti flnanzlatorl, prossimamente 
come speriamo. i contrattl di 
mutuo relatlvi agli ultlml In
vestimenti autorlzzati dal 
CIPE (79 mi.Jardi). potremo 
procedere alia costruzione del 
nuovi Impiantl In program
ma. Per gh investimenti rela-
tfvi al lavori di amplianv».nto 
di Assemini dellberati nel 
1969. 34 miliardi sono eia sta
ti impegnati dalle nostre ?ol 
legate sarde al 31 dJcpmbre 
1970; e dunque evtdente cr»e 
noi non abbiamo perduto 
tempo e che siamo anzl fer-
mamente decisl a fare ovni 
sforzo per accelerare la ^secu-
zinne dei lavori malgrodo le 
difflcolta e le lungagglni ?he 
Incontiiamo ogni giorno. 

L'esercizio al 31 dicembre 
1970 si e chluso con risultati 
che, conslderando le condlzlo-
nl in cui la socleta ha dovu-
to operare, sono da ritenere 
posltlvi. 

A seguito del buonl risulta
ti tecnici consegultl il fattura-
to della Rumlanca e stato 
InfatU dl lire 40271 017.1 S7 a 
fronte dl lire 37191 675 915 nel 
1969 e quello della Rumlan
ca assleme alle collegate sir-
de e stato di lire 46 306 732116 
a fronte dl lire 43247 752 253 
nel 1969. con un tncremento 
rlspettlvamente delIl!59H e del 
7.07H. 

II conto economlco tndu 
strlale della Rumlanca e del
le collegate sarde said* con 
un attlvo dl lire 3.600 mllio

ni prima degli ammortamenu. 
Mentre ta produttivita de

gli implant! ha continuato s 
progredire durante 11 19/0 la 
loro redditivlta e declinata a 
seguito del forte aumento de. 
costo dei prodotti e della UPB 
slone del* prezzi di </*.al*Ui 
Per consent! re alia society d' 
effettuare non solo congrui 
ammortamenti, ma anc*>e di 
riprendere la remuner-i^unt 
del capitale, e indispens%bi 
le che il piano di 'nvesVine'i 
ti proposto al CIPE possa. ai-~ 
meno per la parte che nir-iar 
da 11 medio termine -i»ser«> 
urgentemente programmato 
dalla nostra direzione con la 
certezza di potert essere 
eseguito. Secondo i piu re 
centi calcoli. rluscendo a pro
cedere alia esecuzione 4«' pro
gramma dj sviluppo seco.iao 
i tempi orevisti, il fattumto 
della Rumianca assieme -»ilf» 
collegate sarde dovrebbe sail 
re a piii ai Ure 60 milia--.it 
nel 1972 e superare lire lW. 
miliardi uei 1974. 

Nel 1970 abbiamo dato m:-
zio a un ojnsistente lavoro d* 
ricerca one sara potenzia'o 
nei prossirm anni, assumenoo 
personale qualificato e in re 
stendo durante l'esercizio c:r 
ca 350 milioni in macchinari 
e prime ncerche. Nel qualro 
delle prowidenze deliberate 
dal governo in questo --.-Uto 
re con la legge 26 ottco^e 
1968. il CIPE ha appruvato 
un nostra programma di ri
cerca apohcata avente oer og-
getto la realizzazione di rnai«i 

rial! non ancora prodotti ;n 
Italia, che comportera- una 
spesa di 800 milioni». 

Dopo d. avere fomito uii» 
riori :rucrmazioni suU'ana*-
mento degli impianti oon:i-
nentali e sardi e sulle prnra-
pali societa collegate, il presi
dente ha aperto li distus^.o-
ne alia quale hanno jr-tso 
parte, neli'ordine, gli aatorii-
sti dott. Franco Micucci Cecchi 
dott. Gianluigi Alzona. dottor 
Mario Borelli, aw. Claudia 
Castellottl 1 quail, tra l'altro, 
hanno raccomandato agll am-
mimstratori di adoperarsi al 
fine di superare al piii pre
sto gli impedimentl di carst-
tere burocratico che incnra 
ostacolano llnizio della co
struzione dei nuovl imptanti. 

Agll lntervenuti II dott. Gh> 
liano ha risposto in dettaglio 
ponendo quindi in votazione 
la relazione del consiglio, il 
bilancio dell'esercizio 1970 ed 
il relatlvo conto economlco 
che l'assemblea ha approvato 
con n. 28988 736 votl favore* 
voli e n. 1.000 voti contra ri, 
nportando a nuovo la risul-
tante perdita di lire 1 mlliar-
do 252 774 915. 

Essendo scaduti cinque con-
siglieri. l'assemblea. fissati in 
dieci il numero del conslgl ie
ri per 11 1972 per acclainazio-
ne ha poi confermato consl-
glierl nelle rispeUive cariche 
0 cav. del lavoro Ing. Nino 
Rovelli vice-presidente. I'in^e-
gner Renzo Edefonti vice-ore-
sidente, 1'aw. Venturino Ca-
staldl. II dott. Teodoro Paieo-
logo nomlnando nuovo consl-
gllere II slg. Giovanni W:nre-
ler. L'assemblea ha voluto e-
sprimere al dott Otello Mar-
chesinl, consigliere uscente. ia 
propria riconoscenza per !a 
opera perseverante e 'm«!li-
gente da lu] prestata in '\i* 
si 50 anni dl fedele collaV» 
zione 

l'assemblea Infine. e.*sendo 
scaduto llntero collegio -»in-is-
cale, ha nominato sindact ef 
fettlvl ll prof Luciano J mi 

Eresldente, 11 dott Olusepve 
pertlno e Paw Antonio Fer

rari, e slndacl supplentt II 
dott. Pabrlzk) Bel land! t II 
prof. Lamberto Jom Ottata. 
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