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Chi vuole la recessione 
Ieri gli incbntri fra il ministro, i si i e l'azienda 

UNA tiuova massiccia cam-
pagna delle forze conser-

vatrici e reazionarie. tutta im-
perniata sulle difficolta eco-
nomiche 6 stata lanciata negli 
ultimi tempi. In vista delle 

* elezioni del 13 giugno e delle 
seelte die dovranno essere 
compiute subito dopo. i rea-
zionari e i moderati vogliono 
dare ad intendere che e in-
dispensabile ristabilire l'anti-
co ordine e accantonare ogni 
proposito di riforma. Sarem-
mo infatti — secondo il di-
rettore del Corriere delta Sera 
— in una c realta condlztona-
ta da una recessione econo-
mica minacciante tutti gli 
approdi e i traguardi » e bi-
sognerebbe quindi « preoccu-
parsi di evitare i danni con-
giunti della spirale inflazio-
nistica e della contrazione 
produttiva: danni capaci da 
soli di travolgere ogni rifor
ma ». Pur di fornire nrgo-
menti alia campagna antiri-
formatrice. il giornale dei 
Crespi non esita dunque a 
tracciare un quadro a fosche 
tinte. pervaso da giudizi pe-
rentori quanto arbitrari, e 
da grossolane falsita co
me - quella secondo cui 
1'Italia, per la congiunta pre-
senza di pressioni inflazioni-
stiche e di' sintomi di rista-
gno produttivo, costituirebbe 
un « caso unico nel mondo 
occidentale ». II prof. Spado-
lini non sa. o finge di non 
sapere. che proprio per defi-
nire situazioni analoghe, pre-
sentatesi in altri paesi capi-
talistici. e stata coniata ne
gli USA una nuova parola: 
« stagflation ». che vuole ap-
punto dare 1'idea della con-
temporanca presenza in una 
economia della stagnazione e 
dell'inflazione. 

Certo, nel corso degli ulti
mi mesi lo stato dell'econo-
mia italiana e peggiorato. Ma 
poteva essere altrimenti? Che 
cosa e stato concretamenle 
fatto per impedire che nuo-
ve difficolta si aggiungessero 
alle altre preesistenti? Era 
stato insistcntemente sostenu-
tu da piu parti, e sin dallau-
tunno caldo. che una nuova 
fase espansiva e la prosecu 
zione stessa dell'espansione 
produttiva non sarebbero sta
te possibili senza I'adozione 
di un nuovo corso di politica 
economica e senza l'avvio di 
una programmazione demo-
cratica, capace di valorizzare 
— con le riforme — tutte le 
risorse disponibili. Ma nulla 
e stato fatto in questa dire-
zione. E la stessa attivita di 
elaborazione del nuovo piano 
quinquennale. oltre a regi-
strare continue proroghe, non 
e s,tata in grado di assume-
re il rilievo politico necessa-
rio. Cosi, dall'autunno scorso. 
presso le banche si e andata 
sempre piu gonfiando la mas-
sa dei capitali liquidi che 
giacciono inutilizzati. Nulla 
pero e stato deciso per con-
sentire alle piccole e medie 
imprese di ottenere, a con-
dizioni ragionevoli. il credito 
di cui hanno bisogno per 
espandere la propria attivita 
e per portarla ad un piu ele-
vato livedo tecnologico. Ne 
si e provveduto a finanziare. 
come sarebbe stato possibile, 
i programmi degli enti locali 
nel campo delle opere pub-
bliche, delle infrastrutture so-
ciali, e persind della lotta con-
tro gli inquinamenti che. a 
parole, trova tutti consen-
Zienti. 

II fatto e che, da piu set-
tori, si e continuato a predi-
care I'esigenza di comprime-
re la spesa pubblica. I risul-
tati sono stati: da un lato. un 
ulteriore incremento dell'am-
montare, gia strabiliante, dei 
residui passivi (cioe delle 
spese, di fondamentale impor-
tanza economica e sociale. 
che il governo avrebbe do-
vuto effettuare e che invece 
sistematicamente rinvia); dal-
1'altro, la crescita delle ri
sorse inutilizzate e il paral-
lelo rallentamento dell'attivi-
ta produttiva. 

Un suo contributo personale 
a questa evoluzione della con 
giuritura c stato dato poi dal-
1'on. Preti. che, in coerenza 
con la sua opposizione ad al-
Ieggerire la pressione fiscal? 
e parafiscale sulle piccole e 
medie imprese, manifeslata 

nei giorni scorsi, ha deciso, al 
ministero delle finanze, di ri-
tardare al massimo il rim-
borso ai piccoli e medi in
dustrial! dell'IGE pagata sui 
prodotti esportati. Cosi, decine 
e centinaia dj miliardi sono 
stati sottratti alle disponibi-
lita delle piccole e medie 
imprese, proprio nel momento 
in cui esse ne avevano piu 
bisogno. , 

NESSUNA' meraviglla dun
que se la situazione del-

l'economia italiana risulta og-
gi ancor piu complessa e dif
ficile di qualche tempo ad-
dietro. Deve essere perd chia-
ro che i peggioramenti regi-
strati negli ultimi tempi so
no stati causati o dall'inca-
pacita del governo e dei ceti 
dominanti a fronteggiare i 
problemi che sono sul tappe-
to, o da propositi reazionari. 
Le classi dominanti, per di-
fendere i loro privilegi ml-
nacciati dall'avanzata del mo-
vimento operaio, sono dispo-
ste a tutto: anche a provo-
care la recessione. Non stu-
pisce quindi che qualche mi
nistro, insieme a qualificati 
esponenti del mondo padrona-
le. punti su una caduta del-
l'attivita produttiva, nella spe-
ranza che l'arma dei licen-
z:amenti possa servire per da
re un colpo all'azione riven-
dicativa e alle lotte per le 
riforme. Va perd denunciata 
la sterzata a destra compiu-
ta dalla DC e dal suo segre-
tario, Ton. Forlani: essa co-
stituisce un incoraggiamento 
o un sostegno diretto alle 
forze che. pur di bloccare 
una svolta democratica, sono 
disposte a giocare la carta 
della crisi economica. 

La situazione, anche a se-
guito della accresciuta insta-
bilita provocata a livello in-
ternazionale dalla crisi del 
dollaro, esige indubbiamente 
interventi immediati in grado 
di garantire la ripresa della 
occupazione degli investimenti 
e dell'attivita produttiva. Ma 
non puo trattarsi di misure 
congiunturali tradizionali. Oc-
corre una correzione radicale 
del tipo di sviluppo sin qui 
in atto. I provvedimenti da 
adottare devono rendere ope-
rante un nuovo corso di po
litica economica. orientato con 
decisione e coerenza verso gli 
stessi obiettivi che devono es
sere perseguiti con le rifor
me e con la programmazione 
democratica. E' possibile que-
sto? Ed e possibile per que
sta via impedire che l'attua-
le ristagno si trasformi in una 
grave recessione? Noi ritenia-
mo di si. anche se non ci 
nascondiamo le difficolta da 
superare. Ma per questo il 
primo obiettivo da porsi e 
quello di dare un colpo, col 
voto del 13 giugno. ai pro
positi conservatori della DC. 

Eugenio Peggio 

Ospedali: 
in agitazione 
il personale 
non medico 
Le segreterie nazionali dei 

sindacati ospedalieri CGIL. 
CISL e UIL si sono incontra 
te con la FIARO (I'organiz 
zazione degli ospedali) per 
riprendere le trattative per 
il rinnovo contrattuale dei la 
voratori ospedalieri non me 
dici. L'incontro e stato giu 
dicato deludente. per la com 
pleta difformita delle pre 
messe di fondo. Infatti le or 
ganizzaztoni sindacali hanno 
richiesto la scadenza del 
contralto entro il 31 dicem-
bre 1972. contro il 31 dicem 
brc 1973 proposta dalla 
FIARO. 

E' stato pure giudicato ne-
gativo il tentativo. da parte 
del Ministero del Lavoro. di 
voter Tar diminuire il pur e 
siguo impegno finanzinrio da 
40 miliardi e 30 miliardi. 
riducenrio cos! la possibilita 
deD'ohiettivo di un'equa pe-
requazione. 

Pert an to le Organizzazioni 
Mndacaii hanno deciso di 
oroclamare lo stato di a git a 
7ione. 

Con I'elezione del nuovo Direttivo 

Concluso il congresso 
del sindacato barbieri 

CH1ANCIANO. 8 
Si sono conclusi a Chianclano I lavori del sesto congresso 

nazionale della Federazlone barbieri e parrucchleri (FIBMAA) 
aderente alia Confederazlone nazionale dell'artigianato. al 
quale hanno parteclpato 302 delegati e 85 invitati £ 

II congresso si e svolto net giorni 6-7 giugno nel Salone 
delle Terme ed e stato aperto dal presidente Remo Silari. 
La relatione introdultiva sul tema: « L'azione e l'unlta sinda-
cale per lo sviluppo dei servlzl degli artlglani acconclatori 
nella politica di riforme sociall. per 1 nuovi poterl delle 
Reglonl, per migliori condizioni economlche e di vita di tutta 
la categoria v. it stata svolta dal segretario Qulrino Odd!. 

II congresso k terminate con Kapprovazione di un docu-
mento che costitubce la plattaforma rivendicativa e unltaria 
del sindacato. e con I'elezione del nuovo Comitato direttivo di 
78 component! nel quale I nuovi eletti rappresentano il 45%. 

lOTTSRI A DI 
f#^\hi' 

PREMI PER CENTINAIA 
DI MILIONI 

I metalmeccanicj Italian! decisi 
a sostenere lo scontro alia Fiat 
L'avv. Cuttica, capo del « personale », riconferma I'intenzione dell'azienda di « punire » i lavoratori piu combat-
tivi e di provocare una nuova, piu grave rottura - II monopolio dell'auto pretende di dettare « regole di compor-
tamento » ai sindacati per tutta I'industria italiana - Oggi si riuniscono gli Esecutivi della FIOM, FIM e UILM 

Di nuovo al ministero del 
Lavoro, come ai tempi delle 
lotte contrattuali dell'autunno. 
E, come allora, ancora una 
volta da unn parte cl sono 1 
dlrigenti dei sindacati dei me-
talmeccanlcl e daH'altra la 
Fiat. Quando si tratt6 dl rln-
novare il contratto nazionale 
la direzione del grande mo
nopolio non fu seconda a nes-
suno nelle provocazlonl e nol
le rappresaglle. Gett6 nella 
vertenza tutto 11 suo peso per-
che le rlchieste dei sindacati, 
dlscusse e messe a punto In 
migliaia di assemblee dei la
voratori, non trovassero sboc-
co positive Allora la Plat fu 
duramente sconfltta. Oggl e 
ancora 11 grande monopolio 
dell'auto, in collegamento con 
le forze piu conservatrlcl, che 
oerca dl Impedire nuove avan-
zate e nuove conquiste del 
lavoratori. Ed ancora provo
cazlonl e rappresaglle sono al-
1'ordlne del glorno. II piano 
della direzione Plat si va rl-
velando ogni giorno dl piu 
nella sua gravlta: si vuole 
arrivare alio scontro frontale, 
creando un clima dl intimi-
dazlone, di ricatt), nel tenta
tivo dl indebollre le organlz-
zazlonl del lavoratori, di divi
der© gli operal per pol bat-
terli. Mire tanto piu ambl-
zlose perche la Flat Intende 
essere un « modello » per tut
ta I'industria Italiana. L'attac-
co vuole quindi colpire l'inte-
ro movlmento slndacale. 

Ierl tutto questo — anche 
se In termini molto «affabi-
11 » — e stato confermato aper-
tamente dal capo del perso
nale della Fiat, aw Cuttica 
Ancor prima dell'incontro con 
11 ministro del Lavoro Infat
ti quesfuomo della direzione 
ha voluto mettere in tavola 
le carte. Si e presentato con 
alcune battute «placevoll» ma 
di fronte a precise domande 
che noi stessi ed altri colle-
ghi gli abbiamo rivolto ben 
presto fe venuto fuori il vero 
motivo della convocazlone del
la stampa. L'aw. Cuttica ha 
ribadito in termini nettl il no 
della direzione a tutte le ri-
chieste dei sindacati. Si e ri-
chiamato aH'appello dei quat
trocento capi reparto che 
chiedono di « essere' protetti » 
dalle « violenze » operaie, ap-
pello reso noto, guards caso, 
il giomo stesso dell'incontro 
a Roma, naturalmente con il 
beneplacito della direzione. 

Riferendosi ai dlrigenti sin
dacali che la Flat intende 11-
cenzlare, ha affermato che 
«quelle persone la dentro. 

non ci devono stares, natu
ralmente senza most rare nep-
pure il minimo di attenzione 
per le numerose testimonian-
ze che eslstono a favore dl 
questl quattro lavoratori. Ma 
la Fiat e per i processl som-
mari. Venendo a parlare dei 
delegatl. l'aw. Cuttica ha mo-
strato una improwisa voca-
zione « democratica ». Vuole 
infatti «tutelar* i diritti del
le minoranze » che, a suo di
re, 1 sindacati calpesterebbe-
ro. vuole cloe stabilire lul co
me si devono eleggere e cosa 
devono fare perche i delegati 
come li vogliono i sindacati 
sarebbero « uno strangolamen-
to della liberta di espressio-
ne dei lavoratori ». La realta. 
come poi ha affermato. e che 
sono * inammisslbili i delegatl 
perche rappresentano nuovi 
element! di contrattazionen. E 
c!6 per l'aw. Cuttica e assur-
do. Quando gli e stato da noi 
fatto rilevare che in fondo 1 
lavoratori sono maersriorennl e 
che i delegati se li vogliono 
elegeere come piu gli 8Kgrada-
ha di nuovo scoperto le bat--
terie. «Alla Fiat — ha detto 
— noi vogllamo introdurre un > 
criterlo che vada bene per tut
ta I'industria italiana ». • 

E cosi per i problemi tiel-
rorganizzazione del lavOro. Ci' 
sono studl, approfondiamoll," 
ma per carita. se vogliamo 
le auto al prezzo attuale, non 
modifichiamo nlente. . 

L'avv. Cuttica. dette queste 
cose, si e lamentato per la 
definizione di reazionario che 
gli e stata aifibbiata 

Cosi si e pol presentato al-
l'incontro con il ministro. Non 
ci sembra certo lo «splrito» 
piu adatto per chi vuol trat-
tare veramente. • 

E, sempre guarda caso, pro
prio nella giomaUt delle trat
tative. ancora una coincldenza 
che si va ad agglungere a 
quella della lettera del capire-
parto. Da Torino Infatti, giun-
geva a Cuttica. mentre discu-
teva con Donat Cattin, la no-
tizia di «incident! » durante 
gli scioperi che anche ieri 
hanno messo in luce la com-
battlvita di questa classe ope-
rala. 

II presunto «incidente • ve-
niva subito drammatizzato dai 
rappresentanti della FIAT. Si 
parlava addirittura di una 
impiegata ferita ad un occhio. 
II colpevqje venlva Individua
te nel membro di Commisslo-
ne interna Hemis nei con
front! del quale Tazienda gia 
intende adottare prowedlmen-
ti disciplinari. Una secca 
smentita veniva subito da To
rino. Dodici lavoratori invia-
vano infatti un telegramma 
ai tre segretari general! del 
sindacati metalmeccantci in 
cui si riferivano i fatti real-
mente accadutl. 

Un gruppo di opera! e il 
membro di Commissione in
terna Hernis si trovavano in 
prosslmita dell'Ufflclo mano 
d'opera officlna 51 della Mi-
jafiorl. Hernis sul la porta del-
l'ufficlo stava dlscutendo con 
un impiegato sul valore del-
lo sciopero. A quattro metrl 
di distanza al Infrangeva un 
vetro perche alcune persone 
vi si erano appogglate senza 
che c!6 comportaase danno ad 

alcuna persona. Poco dopo una 
impiegata rivolgendosi al rap-
presentante slndacale mo-
strando un pezzo dl gomma 
0 dl plastica di due centime-
trl dlceva dl essere stata col-
pita. Questl fatti avvenlvano 
alle ore 10 circa. L'lmplegata 
usclva dallo stablllmento alle 
12,30 secondo l'orario dl uffi-
clo. Nel pomerigglo non si e 
piu presentata a riprendere il 
lavoro. 

I rappresentanti sindacali e 
1 membrl dl Commissione in
terna, cosclentl della tentata 
Strumentallzzazione, si sono 
lnformatl presso 1 dlrigenti 
di officlna e presso 11 capo 
ufflclo mano d'opera dell'of-
flcina 51 sulle condizioni del-
l'implegata. Lo stesso capo uf
flclo affermava che l'lmple
gata non aveva subito alcun 
danno, tanto da continuare II 
suo lavoro. 

Gil incontrl separatl con Do
nat Cattin sono iniziati verso 
le 12. Prima sono stati rlce-
vuti I segretari generall della 
Flom, Fim e UILM. Trentln, 
Carnlti e Benvenuto — come 
poi hanno dlchlarato — face-
vano presente al ministro la si
tuazione oon partlcolare rl-
ferimento al problema dei 

firowedimentl disciplinari che 
a Flat vuole adottare, per col-

frtre 1 lavoratori, prowedlmen-
1 dal quail non si pub certo 

f>resclndere in sede di trat-
atlva. Pol era la volta del-

l'avv. Cuttica. II colloquio du-
rava piu di un'ora e mezzo 
L'awocato della Fiat, tanto 
loquace prima della trattatl-
va. dlventava lmnrovvisamente 
muto per «dovere di corU>-
sia » verso 11 ministro cui po
co prima non aveva certo ri-
servato eccesslvi rlguardl. Dl
ceva solo che nella sernJa 
erano previsti altri incontri. 

I dlrigenti del sindacati 
lntanto rilasclavano alcune dl-
chiarazioni mettendo in luce 
l'atteggiamento di aperta sfida 
e provocazlone della Fiat nel 
confronti di tutti i lavoratori 
e dell'lntero movimento slnda
cale italiano. 

Poco dopo le ore 20, dopo 
ulterior! esplorazioni del mi
nistro, sono stati convocati 
insieme dallo stesso Donat 
Cattin sla i rappresentanti del 
sindacati che quell! dell'a
zienda. 

La riunione e andata avan-
ti fino alle 22.45 quando vi e 
stata una breve sospensione. 
A quel momento non si era 

compluto alcun passo avanti. 
La FIAT aveva esposto le sue 
posizionl sla sui provvedimen
ti disciplinari che sul piu im
portant! pUnti della' plattafor
ma. Ancora si era opposto un 
deciso « no » alle rlvendicazlo-
nl' dei lavoratori, insistendo 
soprattutto sulla necesslta di 
adottare provvedimenti puni-
tivl nel confronti del slnda-
calisti accusati di aver pro-

-vocato incident!. La FIAT pro-
poneva Infatti o di trasferire 
immediatamente 1 quattro la
voratori messl sotto accusa 
oppure di notiAcare loro il 11-
cenzlamento, congelando poi 
la questione fino al termine 
delle trattative sugli altri pun
ti della plattaforma. I dlrigen
ti sindacali opponevano un 
fermo rlfluto a tali proposte, 
che avrebbero signiflcato la 
aocettazione della colpevolez-
za dei lavoratori. colDevolezza 
smentita del rp.sto da decine 
di testimontanze. 

La riunione In un clima 
molto teso riprendeva piu tar-
di. Donat Cattin consultava 
separatamente rappresentanti 
aziendali e sindacalisti. L'av-
vocato Cuttica usclva dalla 
sala poco prima della mezza-
notte: non rilasciava dlchla-
razlonl. Poco dopo si conclu-
deva l'incontro fra il mini
stro ed i sindacati. Per le 
10,30 di stamani e fissata una 
nuova riunione. 

Qual e la situazione al mo
mento attuale? Difficile fare 
prevision! ma stando a quanto 
il capo del personale ha af
fermato nell'incontro con 1 
giomalisti l'atteggiamento di 
chlusura del grande monopo
lio appare netto. 

« Il tono perentorio — corn-
men tava Carnlti, segretario ge
nerate della Fim-CIsl — usa-
to dal rappresentante dell'a
zienda contribuisce a rendere 
molto astratta la dlsponibill-
ta della Fiat». 

E' certo che se nella giornata 
non si arrivasse a profondi 
mutamenti nella posizlone del
l'azienda tutti i metalmeccani-
cl ltalianl saranno chiamati a 
dare alia Fiat la ferma rispo-
sta che merita. Oggi infatti 
si riuniscono gli esecutivi del
le tre organizzazioni sindacali 
per prendere le decisioni di 
merito. 

Alessandrn Cardulli 

Protestano i lavoratori 
degli Enti di sviluppo 

II personale degli enti di 
sviluppo agricolo della Ma-
remma, Puglia, Calabria, Cam
pania, Fucino, Delta Padano, 
Sardegna, Marche e Umbrla, 
organizzato unitariamente dai 
sindacati CGIL, CISL e UIL 
ha invlato ieri una nutrita 
rappresentanza presso il mi
nistero della agricoltura per 
protestare contro l'atteggia
mento della burocrazia cen-
trale inteso a svuotare di con-
tenuto l'attivita degli enti di 
sviluppo. 

Da oltre 4 anni gli enti so
no privi dl finanziamento e 
sono costretti ad assolvere ai 
loro compiti dl istituto ricor-
rendo a onerosi prestiti ban-
cari. Questa politica del po-
tere centrale e volta a impe

dire che gli enti pervengano 
a dimension! regionali e, nel 
quadro del decentramento am-
ministrativo, ad assumere il 
ruolo di strumento operativo 
della volontb politica della re-
gione per una azione di ef-
fettiva propulsione e sviluppo 
deH'agrlcoltura. 

In questo quadro anche 11 
problema del personale vlene 
condizionato dal potere cen
trale che vuole mantenerlo 
imbrigliato sotto il dirigismo 
dell'alta burocrazia ministe-
riale. Nonostante precisi im-
pegni assunti il ministro Na
tal! che avrebbe dovuto por-
tare ad esecuzione gli accordl 
sindacali del 19 dicembre 1970 
e del 5 marzo '71, ha evltato 
persino l'incontro con i sin
dacati. 

Riuniti a Roma i Consigli generali dei tre sindacati 

I chimici costruiscono T unite 
La relazione di Beretta a nome delle tre organizzazioni — Positivi risultati nelle aziende 
per quanto riguarda i delegati — Le lotte in corso nel settore — Gli impegni per una 

comune strategia di azione — Si prepara la conferenza dei lavoratori chimici 

La riunione congiunta dei 
consigli generali delle tre fe-
derazioni dei chimici — Filcea-
Cgil. Federchimici-Cisl. Uil-
cid-Uil — si e aperta ieri a 
Roma presso la sede della 

. Cgil e proseguira nella gior
nata di oggi. Alia presidenza 
sono presenti le segreterie na
zionali delle Pederazioni e per 
la Cgil, il segretario confede
rate Piero Boni. 
. La relazione introduttiva 6 
stata tenuta dal segretario ge
nerate della Federchimici Cisl. 
Danilo Beretta. Dopo aver ri-
cordato 1 positivi risultati con-
seguiti nell'ambito della cate
goria con le lotte contrattua
li e il successivo sviluppo del
ta contrattazione articolata — 
pur nelle difficolta e nei ri-
tardi che non hanno permes-
so di corrispondere pienamen-
te alle aspettative dei lavora
tori — il relatore si e soffer-
mato sull'analisi del processo 
unitario nella categoria. I fat
ti salienti, nello sviluppo del-
1'unita dei sindacati chimici. 
sono costituiti dalla comune 
valutazione circa il ruolo e i 
presupposti dell'azione del 
nuovo sindacato: quali sono 
emersi dalle consuUazioni re
gionali. provinciali e di fabbri-
ca. che hanno sottolineato il 
carattere di classe del nuovo 
sindacato e la sua funzione 
di orientamento delle autono-
me capacita di elaborazione 

Di qui la centralita dell'im-
pegno di realizzare questa pri
ma fase del processo unita

rio. escludendo qualunque sche
ma precostituito. per favorire 
fino in fondo ogni tipo di 
sperimentazione. Solo cosi. nel
la sintesi delle esperlenze. sa-
ra possibile superare le diver-
genze di principio che ancora 
persistono e che attengono ai 
problem! «deH'incompatibi-
lita. della collocazione delle 
strutture e dei rapporti tra 
le strutture stesse ». 

I primi risultati mostrano 
dunque, pur nellarticolazione 
delle soluzioni, la generalizza-
zione dei delegati e dei Con
sigli stessi. Questo dato trae 
orlgine dal processo di ma* 
turazione dei lavoratori, che 
nel permanere dellt •trutture' 

sindacali individuano la garan-
zia dello sviluppo dell'unita». 
A questo compilo e chiama-
ta < la struttura delle strut
ture 9, e cioe ta direzione na
zionale, per rispondere agli 
impegni politici generali. In 
questa direzione va collocata 
1'iniziativa della Conferenza di 
Bari e la partecipazione alle 
lotte per le riforme. Le diffi
colta di pratica attuazione de
gli impegni assunti a Bari si 
riscontrano oggi nello svilup
po della lotta per la Monte
dison. come primo punto di 

attacco per una strategia alter 
nativa deH'industria chimica. 
Questo impone delle riflessio-
ni nella conduzione della lot
ta e nella sua estensione al-
1'intemo e aU'esterno della Ca
tegoria come pure nei con
fronti che ne derivano con le 
autorita di governo. confron
ti che c non devono essere pe-

tizioni. ma prese di posizione 
sostenute dalla solidarieta ope-
rante delle lotte >. 

Gli impegiu unitari, per so
stenere una comune strategia 
di lotta e di costruzione del 
sindacato nuovo, possono esse
re realisticamente individuati 
oggi nella creazione di un Cen
tra Operativo comune, per il 
coordinamento e la elaborazio
ne delle iniziative, cui faccia 
da supporto tecnlco un Uffi-
cio sindacale unitario di stu-
di e ricerche, la cui elabora
zione contribuisca a far fron
te ai ritardi registrati sui pro
blem] dell'organizzazione del 
lavoro e delle stratecie riven 
dicative;' e la pubblicazione 
di un bollettino unitario. 

Le prossime scadenze del 
dibattito unitario dovranno es
sere costituite da un conve-
gno sui tecnici e gli impiega-
U e da una Conferenza 

Assemblee 

unitarie 

dei Sindacati 
bracciantili 

• 81 e svolta Ieri la prima 
riunione unltaria degli esecu
tivi nazionaii della Feder-
braccianti-COIL. FISBA-CISL 
e UISBAUIL per discutere i 
problemi derivanti dalla defi
nizione unltaria della platta
forma rivendicativa per il rin
novo del contratto nazionale 
degli operal agrlcoll. La riu
nione e inizlata con tre bre-
vi relazionl Introduttlve svol-
te rispettivamente da Raffae-
le Bonino per ITJISBA. Dona
tella Turtura della Federbrac-
clantl e Giovanni Simonte del
la FISBA. 

Per la difesa della salute 

Compatto sciopero ieri 
al Martin della Terni 

Presentata I'indagine del Mediocredito 

Tutela bancaria 
sulle imprese 
medio-piccole 

Le agevolazioni vanno ancora in preva* 

lenza alle imprese di maggior taglia 

TERNT. 8 
Domani, quando i rappre

sentanti dei sindacati siede-
ranno al tavolo delle trattati
ve con la direzione della so
ciety Terni. avranno un ar-
gomento in piu a loro favore: 
la partecipazione di massa del
la classe op?raia alia lotta. 

I primi dati dello sciopero 
di 12 ore in corso da questa 
mattina fanno prevedere in
fatti una astensione totale dal 
lavoro degli operai del Mar
tin, il reparto nel quale piu 
dura e difficile e diventata la 
lotta per una diversa condi-
zione del lavoratori all'inter-
no dell'ambiente di lavoro. E' 
stato necessario scendere sul 
terreno dello scontro fronta-
1* con la direzione perch* que

sta. pur avendo riconosciuto 
la necessita di operare nella 
direzione del risanamento del-
1'ambiente di lavoro — ed in 
questo senso risultati impor
tant! sono gia stati conseguiti 
con rimpegno dell'azienda ad 
installare depuratori delle ac-
que ed aspiratori delle polve-
ri — non ha ritenuto oppor-
tuno accogliere le richieste 
dei sindacati per il Martin. 

In questo reparto infatti 
e particolarmente difflcoltoso 
progettare soluzioni tecniche 
atte ad eliminare completa-
mente i pericoli per la salute 
dell'operaio. I sindacati han
no chiesto allora che si pren-
da in esame la proposta di ri-
•durre i tempi di presenza del
l'operaio nei punti di mag-

giore pericolo e dove e piu 
difficile apportare immediata
mente dei miglioramenti ' 

Si tratterebbe in pratica di 
assicurare un ricambio piu ve-
loce degli operai nei post! di 
lavoro dove maggiore e il gra
do di inquinamento dell'aria, 
piu alta la temperatura del
l'ambiente. piu assordante la 
rumorosita. Con questa lotta 
ven^ono praticamente affron-
tali i nodi di fondo dell'orga
nizzazione del lavoro e del 
processo produttivo alle Ac-
ciaierie e si stabilisce un col
legamento con gli interessi di 
tutta la popolazione diretta-
mente impegnata anch'essa in 
difesa dell'ambiente contro gli 
inquinamenti dell'aria e delle 
acque. 

II Mediocredito centrale ha 
anticipato ieri alcuni dati del-
i'indagine condotta sulle Im
prese da 6 a 1000 addetti. com-
prese tutte sotto 1'insegna del
la «plccola e media Impre-
sa», quelll che si riferiscono 
a 14.171 stabillmenti del 50 
mlla che si presume compon-
gano il tessuto della lmpresa 
medlo-piccola del settore ma-
nifatturlero (esclusi servlzi, 
costruzlonl, agricoltura e com-
merclo). II Mediocredito ha 
avuto 31 mlla risposte, con 
dati riferltl al 1968, ma ren-
dendosl conto del progresslvo 
invecchlamento del materlale 
ha reso pubbllcl i dati par-
zlall. D'altra parte, questl con-
fermano quanto si rilev6 al 
momento del lancio dell'Inda 
gine. e cloe che l'inlzlatlva 
dell'Istltuto credltizlo aveva 
seri llmltl. lntanto, pur con 
la collaborazlone dell'lSTAT 
e delle Camere dl commerclo. 
non si e riusciti nemmeno ad 
avere elenchi aggiornatl delle 
Imprese eslstenti. in quanto 
questi sono difettosi in larga 
mlsura per iscrizioni o can-
cellaziont sopravvenute. Pol, 
molte aziende hanno Invlato 
I dati con ritardo. Infine e da 
rilevare che il questionario 
mira a mettere in rilievo solo 
i rapporti capltale-prodotto. fi-
nanziari e creditizi (quelli che 
Interessano il Mediocredito), 
anzich6 l'intrecclo di rapporti 
che la plccola e media lm
presa ha col mercato e con 
10 sviluppo tecnologico. 

Una vera indagine sulla pic-
cola e media impresa rlmane 
quindi da fare e sembra es
sere complto dl un organo del 
potere statale. la Regione. che 
ha 1'autorlta e la prosslmita 
ai problemi di queste Impre
se necessaria. 

Facendo la media del dati 
presentati ierl a Roma dal 
presidente del Mediocredito 
centrale (che opera attraver-
so Istltuti regionali), Gianni-
no ParraviclnT, esce un'impre-
sa-tipo che ha la media di 60 
addetti, 240 milionl di capi
tate flsso e 80 milioni di cre
dito agevolato, 97 milionl di 
prodotto lordo (1 milione e 
600 mlla per addetto) al netto 
delle spese dl personale; que-
st'ultimo dato ingloba la re-
munerazione del lavoro dei fa-
milian del proprietario (quan
do e'e), gli interessi alle ban
che ea il proHtto. Ma sulla 
ripartlzlone dl quel prodotto 
o rlusvalore il Mediocredito 
non e stato curloso di inda-
gare. 

L'lmpresa-tipo, per6, esiste 
soltanto nella statistica. In 
realta esistono situazioni pro-
fondamente dlfferenzlate da 
un'azlenda all'altra, da un set-
tore all'altro. I dati forniti ci 
fanno vedere ad esempio un 
indebitamento progresslvo a 
mano a mano che aumenta la 
dimensione delle imprese da 
piccole a medie. Le Imprese 
del gruppo di 21-50 addetti 
hanno 106 miliardi di debiti 
verso le banche, 90 verso istl
tuti a medio termine e 114 ver
so terzi a confronto dei 787 
miliardi di patrlmonlo netto. 
Mn il gruppo dl imprese da 
101 a 250 dipendenti. che ha 
832 miliardi di patrlmonlo 
netto, mette asiseme 250 mi
liardi di debiti con ban
che. 132 con istituti a medio 
termine e 227 miliardi verso 
imprese non finanziarie. 

Se le imprese piu piccole 
sono meno indebitate non per 
questo la loro vita e meno le-
gata al filo del credito. II si-
stema di garanzie reall. a fron
te delle quali vlene concesso 
II credito, esercita infatti uno 
sbarramento che costringe le 
piccole imprese a fame poco 
uao. Cio appare evidente per
sino per quella parte speclale 
del credito, detto «agevola
to », il quale vlene erogato in 
base a leggi che stabillscono 
il pagamento di una parte de
gli interessi a carico del con-
tribuente. II credito agevolato 
e andato solo al 23 per cento 
delle ditte di 6-10 addetti, ed 
al 31 per cento di quelle da 
11 a 20. ma al 65,8 per cento 
di quelle fra 101 e 250 addetti 

• ed al 70 per cento di quelle 
fra i 251 e i 500 addetti. 

Ii presidente del Mediocre
dito trova normale il fatto 
che chi ha ricevuto piu credi
to agevolato abbia piu capita
te per addetto e piu debiti. An
che qui, la situazione andreb-
be analizzata alle origini, per 
vedere se la maggiore capi-
talizzazione e l'indebltamento 
piu elevato non slano prece-
aenti alia agevolazione, una 
causa che ha spinto all'agevo-
lazione. Fuori dl dubblo e il 
fatto che la concesslone del 
credito in base alle garanzie 
inclinano a dare agevolazioni 
a preferenza ad aziende gia 
altamente capitalizzate mentre 
l'irdebitamento totale risulta, 
alia fine, dai mutui agevolati 
stessi. II prof. Parravicinl ve-
de listituzione creditizia co
me lo strumento della socia-
lizzazione dell'inflazione e del
la garanzia di profltto: «poi-
che I'lnflazione aumenta, le 
banche devono garantire al ri-
sparmiatore alt! tassi d'inte-
resse; polch* la gestione azlen-
dale rende difflcoltosa la rea-
llzzazlone del profltto, dobbla-
mo trasferire al contrlbuente 
una parte dell'Interesse sul 
capitate preso a prestlto*. 

In questo sistema la lmpre
sa medlo-plccola e completa-
mente dlpendente dalla ban-
ca n sagglo d'interesse pud 
accordargll. o togliergll. II pro
fltto e quindi la raglone stes
sa del rimanere sotto gestione 
prlvata. I risultati dell'agevo-
iazlone creditizia coal intesa 
sono estremamente gravl. L'i-
itituto di credito non e In gra
do dl dlstlnguere un'lmpreaa, 
diclamo cosi, a sfortunata», 
da un'lmpreaa condotta male, 
o 1 cui titolarl — com'e acca-
duto — trasferiscono gli ap-

portl del contrlbuente aU'este-
ro, o nell'acqulsto dl tenute 
dl caccla. Esso preferlra. inol-
tre. I'lmpresa piu capitalizza-
ta: alio stato attuale, quella 
che ha degli ettarl di terreno 
fabbricabile rispetto a quella 
che fabbrica un buon prodot
to. ma non ha patrlmonio. 
Perche. dunque. 11 contrlbuen
te dovrebbe socializzare II pro
fltto e non, invece, il compor-
tumento dell'impresa stessa? 
fi diclamo, per essere ancora 
piu chlarl. perche non sosti-
tulre all'incentlvo l'ammini-
strazlone del credito in base 
ai programmi pubbllcl, la par
tecipazione dlretta dell'Ente 
pubblico. la subordlnazione in 
••onima del finanziamento age 
volato alUi approvazlone di 
programmi che vadano dalla 
attrezzatura dell'impresa alia 
rAn.'.orziazlone settorlale dl al 
cune delle sue attivita E' una 
Ipotesi. che vuole Indlcare una 
allcrnatlva ad un sistema dl 
sprechi: 11 46 per cento del 
te imprese piccole-medie e og 
gi «agevolato» ma si trova 
ugualmente in difficolta. 

E' morto 
il compagno 

Ettore 

Nel PCI dalla fonda-
zione - Aveva quidato 
le lotte contadine alia 
testa della Federmez-
zadri - Un telegram
ma di Longo - Mes-
saggi di cordoglio di 
Novella, Lama e Rossi 

Ettore Borghi 

E' morto ieri a Roma il 
compagno Ettore Borghi. valo. 
roso militante comumsta, nel 
PCI dalla fondazlone. e sti-
mato dirigente sindacale. 

II compagno Borghi era na-
to a Livomo nel 1904. Di on-
gine contadina, entrd nel par-
tito comunista nel 1921. diri
gente di cellula del movimento 
giovanile comunista sino al 
1924, dal '27 al '31 fa parte 
del comitato federate della fe
derazlone di Livorno ed e re 
sponsabile del lavoro giovam 
le. Nel '31 e ricercato dalla 
pollzla e. su indicazlone del 
parti to. espatria in Francia da 
dove viene inviato a Mosca a I 
la scuola leninlsU. Nel *34 
rientra illegalmente in Italia 
per incanco del partito. viene 
arrestato a Milano e condin-
nato dal tribunate speci-ile a 
20 anni di carcere. Nel 43. do
po la caduta del fasclsmo t-
avendo scontato nove anni. 
esce dal carcere. Riprende la 
sua attivita a Livorno parti 
colarmente in direzione do. 
lavoro contadino. 

Nel '48 il compagno Borgn: 
viene eletto segretario gene 
rale della Federazlone tuz.o 
nale colonl e roezzadri e ne! 
comitato direttivo della COIL 
Nel *52 vlene conferma
to membro del comitato c«n 
trale e segretario resporLSA-
blle della Federmezzadri na-
sionaie. Dal *5fl ha .^mpie 
svolto funzioni dlrigenti negli 
organism! confederals f;iw» a 
quando le sue precarie concv 
zioni di salute lo hanno co 
stretto a rinunciare. 

A Pina Borghi, consorte del 
compagno scomparso. il se-
gretario generate del PCI. 
Longo. ha invlato il seguente 
telegramma: «Esprimo com-
mosse condoglianze caro com
pagno Ettore che dedico vita 
a lotta liberatrice contro fa-
scismo. organizzazione »t dife
sa Interessi lavoratori terra, 
dando sempre impegnato con
tributo at nostro partito con 
esemplare attaccamento et 
onestA ». 

Luciano Lama per la COIL 
e Afro Roul per la Feder
mezzadri narionale hanno in
viato espression! di cordoglio 
alia moglle e alia fam.g.:a. 
Profondo cordoglio per Jt »*r-
dlta del compagno e dell'^mi 
co, ha espresso alia veJova il 
compagno Agosttno Nove.u, 
trattenuto a Genova dag!, m 
p e n ! della campagna e'Uto-
ralt. 

I funerali avranno luogo «»g-
gl alle ore 17 partendo dal
la cllnlca Cltta di Roma, tia 
llaidaichlnl, 2«, -


