
PAG. 4 / v i t a i t a l i ana 1 ' U n i t a / martedl 22 giugne 1971 

Cont raddittorio sviluppo congiunturale 

Piu esportazioni 
che importazioni 

In aprile, 11 mrliardi di avanzo: rimangono inutilizzati per I'econo-
mia gli apporti degli emigrati e del turismo — ! giudizi dell' ISCO 

Elettromeccanica 

ed elettronica 

Difficolta 
delFIRI nelle 

industrie 
a tecnologia 

avanzata 

Nel programmi delle Parte-
cipazionl statali sta scritto, 
che 1'IRI. seguendo un gene-
rlco programma per 1'elettro-
nica. approvato dal Comitato 
del mlnistri per la program-
mazione (CIPE) Impiantera in 
Sicilia. una avanzata industria 
elettronica. Ora leggiamo che 
la Eltel di Palermo, societa 
costituita appositamente alio 
scopo, perde per il secondo 
anno un mil'ardo di lire, per 
la difficolta di gestlre persi-
no la fabbrlca ereditata dal-
la Rayeton. I 2030 milloni di 
perdite dei suoi esercizi sotto 
l'egida dell'IRI vengono de-
tratti dal capitale, il quale 
scende ad appena un miliardo 
di lire. 

Nel frattempo si e andata 
acuendo la crisi dell'industna 
ereditata dalla Eltel, quella 
collegata alia produzione di 
televisor!. Nuovi gruppi stra-
nieri, approfittando di questa 
crisi, hanno messo piede in 
Italia. La Voxon e entrata nel 
gruppo Intemazionale EMI 
cui e stato ceduto 11 50 per 
cento delle azionl Anche la 
Ergon, che produce tubi per 
televlsioni a colori, ft passata 
al controllo dl un gruppo In-
ternazionale, il Thompson -
Houston, t, Hotchkiss • Brandt, 
• lavamra -per la filiate-fran-
cese Videocolor. 

Si e detto. da"patte del dl-
rigenti dell'IRI. che il piano 
sull'elettronlca si sarebbe ap-
poggiajo .sul sistema di tele-
comunicazionl. in effetti la 
SIP, grazie ad un regime di 
concessione lucroso, ha con-
cluso rapidamente le opera-
zioni per la teleselezione e 
presenta un bilancio a gras-
so ». Dal quale si staccano pe-
rd anche dividendi per i pri-
vati. Nel contempo la Sie
mens presenta un bilancio ag
gravate; vero ft che i dlpen-
dentl sono aumentati del 27 
per cento ed il fatturato del 
18 per cento, ma il livello dl 
investimenti — 8 mlliardi — 
e le difficolta incontrate nel-
l'lnsieme dall'impresa non de-
nunciano proprio l'insufncien-
za del «punto d*appoggio» 
delle telecomunicazioni per 
sviluppare l'industrla elettro
nica in Italia? 

Sembra cioe che il relativo 
isolamento del settore teleco
municazioni, il quale si tradu
ce in insufficienza di dimen-
sionl finanziarie e talvolta !n-
dustriali, sia alia base della 
debolezza generale delle stes
se imprese esistentl per insuf
ficienza dl ricerca tecnologica 
• di sbocchl. A meno che non 
si considerino tali le parteci-
pazioni della Selenia (una 
azienda che va meglio delle 
altre) al sistema di comunira-
zioni via satellite NATO (10.72 
per cento di partecipazione) e 
al Gruppo Cosmos per il con
trollo aereo via satellite; op-
pure i successi ottenuti dal-
l'ATES in un settore speciallz-
zato dell'elettronica, 

Del pari difficili sono gli svi-
luppi nel campo elettromecca-
nico. Qui c'e l'episodio positi-
vo della concentrazione nel-
riTALTRAPO del settore tra-
sformatori (il 30 giugno la 
OCREN di Napoli liquidera a 
favore del nuovo gruppo). La 
inlzlativa e stata propaganda-
ta a livello intemazionale e 
sara lmportante vedere quali 
saranno i suoi sviluppi. Ma 
tutto un altro settore, quello 
dell'elettromeccanlca pesante 
e elettronucleare, presen
ta problemi gravissimi ed in-
soluti. Negli ultimi tempi ci 
sono statl tre fatti positivi: 
l'Ansaldo meccanico nucleare 
ed 11 Comitato dell'energia nu
cleare hanno firmato un ac-
cordo di collaborazione (pe-
raltro rimasto semiclandesti-
no); il CIPE ha Invi-
tato FENEL ad accordarsi con 
la industria ed 11 CNEN per 
il programma delle central! 
elettronucleari avanzate; l'An
saldo verra dotato dl un ca
pitale di 25 mlliardi di lire. 

Piccoll passi che Introduco-
no appena un discorso piu 
ampio che ft quello anche qui 
dell'oblettlvo generale: lo 
ENEL deve deciders! per con-
vogliare le sue commesse su 
Industrie impegnate a reallz-
zare un piano comune dl 
sviluppo scientiflco. tecnologi-
co, ed Industrial. L'ostacolo, 
qui, sembra provenire dal 
sottUe gioco politico che si 
svolge attorno all'awenlre di 
alcune imprese Italiane. come 
la Franco Tosi e la Marelll, 
un gioco nel quale la FIAT 
appare come condizionatrice 
di soluzloni adeguate. Come 
gia ha fatto nel settore aero-
nautico, con grave nocumento 

Cr II programma del settore, 
FIAT non vuole rimanere 

esclusa. 11 governo fa pags-
re, anche in questo campo. 11 
prezzo delta sua ossequienza 

" interessi del gruppo FIAT. 

Rovesclamento della bllan-
cia commerclale italiana in 
aprile: le esportazioni, con 
749 mlliardi di lire ed un au-
mento del 7%, hanno supera-
to le importazioni scese a 
737 mlliardi di lire, meno 5,8 
per cento. Occorre ricordare 
che la bllancla italiana — da
ta la dipendenza per approv-
vlgionamenti di materie pri
me dall'estero e l'avanzo va-
lutarlo costante, dato dalle rl-
messe degli emigrati e dal tu
rismo — 6 strutturalmente de-
ficltaria nella parte commer
clale. Questo deficit rappre-
senta in parte error! di politl-
ca economica (come nel caso 
della lmportazione di alimen-
tari in luogo di una riforma 
dell'agricoltura) ma, per un 
altro verso, una necessita per 
utillzzare gli avanzi valutari 
a pro dello sviluppo del pae-
se. Se la bllancla italiana si 
attestasse sulle posizioni dl 
aprile, che hanno visto un at-
tivo delle esportazioni per 11 
mlliardi dl lire, andrebbero 
totalmente perdutl per il pae-
se i benefici delle rimesse de
gli emigrati. del turismo e di 
altri guadagni di capital! co
me quell! del noil. 

Andando ai settori, vedla-
mo che la caduta delle im
portazioni e ri'evante per pro-
dotti zootecnici (meno 1,1%), 
tessili (meno 1%), carta (me
no 13,8%), fibre tessili e cel-
lulosa (meno 19,6%), vestia-
rio ed abbigliamento (meno 
5,6), Industrie metallurgiche 
(meno 11,7%). Sembra indub-
bio, cioe, che ci trovlamo in 
presenza sia di una maggio-
re capacita concorrenziale 
delle industrie italiane che di 
una diminuizione del potere 
d'acqulsto sul mercato Inter-
no. La Nota sulla congiuntu-
ra pubblicata ieri osserva che 
vi sono « aumenti apprezzabi-
li per acquisti di articoli per 
la casa o le autovetture» ma 
«regress! nel confront! degli 
elettrodomestici >. 

Circa i dati sul commercio 

estero, 1'ISCO torna a mette-
re in dubbio il lavoro del-
l'ISTAT affermando che «po-
trebbero giuocare fattorl accl-
dental! anche estranel al set-
tore, ma che potrebbero aver 
provocato ritardi e sfasature 
sia nella trasmisslone della 
documentazlone relatlva al 
movimento doganale, sia nel-
l'espletamento di alcune pra-
tlche amministratlve». Que
sta volta la nota incontrolla-
bilita dell'operato dell'ISTAT 
e adoperata addirittura per 
affermare che «l'andamento 
delle esportazioni italiane ri-
mane caratterizzato da una 
perslstente stazionarleta, so-
prattutto ove si considerl l'ef-
fetto della componente prez-
zi». Siamo statl i prim! a ri-
levare come forzare le espor
tazioni, come tende a fare il 
governo, pu6 voler dire sem-
pllcemente svendere 11 lavoro 
italiano; e non vedlamo come 
l'aumento del 7% delle espor
tazioni di aprile possa essere 
riassorbito nella componen
te prezzi. Infatti la media dl 
aumento dei prezzi di espor-
tazione Italian! e inferiore a 
quella dei principal! paesi eu-
ropei industrializzati. 

L'analisl della congiuntura 
risente ancora di forzature. 
Non c'e dubbio, ad esempio, 
che non si pud parlare di « ri-
presa della domanda estera» 
come fattore di sviluppo sen-
za una ripresa degli investi
menti intern!. Aspettare sti-
moll dall'esterno, o cercarne 
ad ogni costo, signlflca devla-
re il discorso da quel proble-
mi strutturali dell'economia 
che debbono essere urgente-
mente affrontati, alimenta-
re la corsa alle illusion! con 
cui, da un decretone all'altro. 
il centrosinistra insegue la 
chimera di uno sviluppo eco
nomics che dovrebbe attuarsi 
non sull'ampliamento del po
tere d'acquisto ma sull'ingros-
samento delle agevolazlom* al 
padronato. 

La discussione sulle conseguenze del conflitto fra il dollaro e gli interessi europei I Per I'occupazione e contro la repressione 

Proposte del PCI al Senato 0ggi sf>Perano 
r per due ore 

contro mOlietaria»{metalmeccanici 
II compagno Pirastu documenta I'origine americana delle gravi difficolta attuali e indica la ne
cessita di un controllo sul movimento dei capit ali - Spezzare I'artificiosa supremazia del dollaro 
Interventi di Livigni (PSIUP), Anderlini (Sin. Ind.), Formica (PSI) - Reticente conciusione del ministro 

1 
Alberghieri 

Per il contratto 
piu forte l'azione 

Scioperi dei cartotecnici, lavoratori dei grandi ma-

gazzini e delle Camere di Commercio 

1 Da ieri sono entrati in sciopero per tre giorni i duecentomila la
voratori dipendenti d'albergo. Le ragioni dell'intensificarsi della • 
lotta che e in atto dal 6 aprile sono derivate daU'atteggiamento di-
latorio e incohcludente della associazione padronale (la FAIAT), 
che < raalgra'do la faticosa mediazione aperta da piu giorni in 
sede„di ministero'del Lavoro — come affermano i sindacati — 
non intende apHre concretamente sulle richicste presentate dalle 
organizzazioni dei lavoratori per il rinnovo del contratto >. c La 
mediazione — prosegue il comunicato — continua pure in mezzo a 
enormi difficolta e la programmazione unitaria di queste tre gior-
nate di sciopero e avvenuta per intensificare la pressione di lotta 
della categoria e a spezzare la resistenza del padronato >, 

GRANDI MAGAZZINI — Oggi scioperano per mezza giornata 
(a Roma 1'astensione dal lavoro sara di otto ore) i lavoratori dei 
grandi magazzini e dei supermercati per decisione dei sindacati 
di categoria aderenti alia CGIL, CISL e UIL di fronte alia intran-
sigenza padronale nelle trattative su problemi aziendali. 

CARTOTECNICI — E' in corso da ieri lo sciopero articolato dei 
lavoratori delle aziende cartotecniche e della trasformazione della 
carta e del cartone. Entro il 3 luglio ogni lavoratore effettuera due 
giornate di astensione. Venerdi inoltre vi sara uno sciopero nazio-
nale di 24 ore con una manifestazione nazionale a Milano. L'in-
tensificarsi della lotta e dovuto alia interruzione delle trattative 
per il rinnovo del contratto di lavoro a causa delle posizioni di 
chiusura assunte dalle aziende. 

CAMERE Dl COMMERCIO — II 23 e 24 si astengono dal lavoro 
per decisione dei sindacati aderenti alia CGIL, CISL e UIL i di
pendenti delle Camere di commercio a causa delle inadempienze 
del ministero dell'Industria per la applicazione delle leggi sul trat-
tamento economico e giuridico. 

La crisi monetaria intema
zionale, esplosa in maggio con 
la massiccia immissione di dol
lar! in alcuni paesi europei, e 
tutt'ora aperta e i suoi riflessi 
sull'Italia sono stati discussi 
ieri al Senato, a seguito della 
presentazione di interpellate 
(in primo luogo del PCI, 
PSIUP, sinistra indipendente) 
di varii gruppi e di una mozio-
ne missina. Per i senatori del 
PCI ha parlato il compagno Lui-
gi Pirastu. AH'origine di questa 
ennesima tempesta monetaria 
— ha detto — sta la politica 
degli Stati Uniti che. profittan-
do della situazione di privilege 
in cui 6 messo il dollaro dagli 
accordi stretti fra le nazioni ca-
pitalistiche. riversa sui paesi al-
leati il costo della sua azione 
imperialistica, l'aumento delle 
spese per gli armamenti e tutte 
le conseguenze determinate dai 
suoi tentativi di porsi come il 
gendarme del mondo. 

Esiste — ha aggiunto Pirastu 
— una massa di capitali vagan-
ti esportati dagli USA. che si 
muovono all'insegna del liberi-
smo, senza controllo alcuno. at-
tuando manovre speculative nei 
confronti delle monete piu for-
ti e tentando di acquisire il con
trollo dei settori chiave dell'eco-
nomia europea e di quella ita
liana. 

La tempesta di maggio e stata 
quindi provocata dagli Stati 
Uniti, forse anche per impedire 
che andassero avanti i ski pur 
timidi tentativi di giungere ad 
una unificazione economica mo
netaria della Comunita Europea. 
La Germania Occident ale. tro-
vatasi ncll'occhio del ciclone. ha 
reagito con una serie di misure 
corrispondenti agli interessi dei 
gruppi capitalistic! e finanziarii 
di quel paese. infliggendo per6 
un grave colpo alia CEE e so-
prattutto alia politica comunita-
ria agricola. 

Impegno unitario alia Conferenza regionale dei delegati Cgil, Cisl e Uil 
»*•-» - -> :c-

I LAVORATORI L0MBARDI MOBILITATI 
PER FAR ANDARE AVANTI LE RI FORME 

Presenti oltre 4.000 rappresentanti di centinaia di aziende - La legge sulla casa prima delle ferie e quella sulla sanita entro 
il 71 - I I72 pub e deve essere I'anno dell'unita - Strada sbarrata ai rigurgiti fascisti - Gli interventi di Lama, Macario e Ravenna 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 21 

«I1 prlnclpale impegno del 
movimento sindacale, oggi, e 
la ripresa della lotta per le 
riformes. Questo un po' 11 
succo del discorso del com
pagno Luciano Lama alia pri
ma conferenza regionale delle 
rappresentanze sindacali a-
ziendali che si e svolta al Pa-
lalldo. La manifestazione e sta
ta indetta unitariamente per 
iniziativa delle segreterie Iom-
barde di CGIL, CISL e UIL. 

Vi hanno partecipato, con i 
dirigenti sindacali delle tre 
organizzazioni di tutta la Lorn-
bardia, oltre 4.000 delegati 
elettl nelle fabbriche e negli 
uffici di centinaia di fabbri
che della regione. 

Un incontro indubblamente 
eccezionale, proprio per l'am-
plezza della partecipazione, 
che ha assunto un partlcola-
re significato politico in una 
situazione che e caratterizza-
ta dal tentativo, amplamente 
propagandato dalla stampa 
padronale, di bloccare 11 mo-

Dai dati sulle entrate tribntarie . 

Dimostrata la falsita 
deU'aUarmismo 

del ministro Preti 
II compagno on. Raffaelli ha 

rilasciato all'« Agenzia economi
ca e finanziaria > una dichiara-
zione a proposito delle infor-
mazioni fornite dal ministro del
le Fsnanze en. Preti. il 21 aprile 
scorso al Senato sulle entrate 
tributarie dello Stato per il 1970 
e suU'andamento delle stesse nel 
primo quadrimestre del 1971. 

• Per quanto riguarda il 1970 

previsione di incremento delle 
entrate nel 1971 e del 10.78% 
(1.115 miliardi). Tale incremen
to per un quadrimestre e in ci-
fra tonda 371 miliardi. Ebbene: 
449 e supenore a 371. credo an
che per Preti. 

cPerche allora tutta questa 
danza di numeri e non un cor-
retto e critico esame dell'anda-
mento dei gettiti tributari? Per-

— ha detto Raffaelli - il mini- I J*e Preti (e altri) strumenta 
stro Preti. che nel corso del- I ««ano_ (quando non manipola 
I'anno aveva nlasciato a getto 
continuo interviste e dichiara-
zioni apocalittiche. ha dovuto 
ammettere che le entrate tribu
tarie (previsioni aggiomate) 
"ammontavano a 11 390 miliardi 
di lire". Poiche le previsioni 
del bilancio erano di 10 351 mi
liardi. risulta un aumento di en 
trate tnbutarie di 1 579 miliardi 
(+ 15.5%). Preti e stato dun-
que ben servito dalle cifre! 

< La previsione del bilancio 
dello Stato per il 1971 e di 11.467 
miliardi di lire (10.78% in piu 
della previsione 1970). 

«Caduta la speculazione sul-
, rapocalittico calo delle entrate 
tributarie nel 1970. dimostratosi 
falso. Preti inizia (anzi conti
nua) la sua campagna terrori-
stica per il 19H. Dice Preti: 
"..Jiel primo quadrimestre si e 
avuto un incremento di miliardi 
449 rispetto al corrispondente 
periodo del 1970. ma le entrate 
sono di 368 miliardi inferion al
le previsioni aggiomate". 

«Come siano conciliabili tali 
cifre — osserva il compagno 
Raffaelli - e difficile sapere. 
Le entrate del 1970 hanno supe-
rato le previsioni di oltre il 15%. 
Nel primo quadrimestre del 1971 
superano il corrispondente perio
do del'1970 di 449 miliardi e la 

no) i dati per ricavarne interes-
sate conclusioni: difficolta del-
1' economia. eccessiva 'conflit-
tualita". troppe rivendicazioni. 
troppi sdoperi. ecc 

« Non ignoro le difficolta del
l'economia. ma in materia di 
entrate tributarie non si pud 
parlare di flessione quando non 
c'e. Megho sarebbe parlare del
la rilevante e continua man-
canza di entrate a causa delle 
evasioni. 

c Ho avuto rcjdo in piu occa
sion]', di denunciare I'ampiezza 
e il carattere scandaloso della 
evasione. Non meno di 5 000 mi
liardi di reddito non tassato al-
I'anno (e cid dal 1965. a prescin-
dere dagli anni precedenti), lo-
calizzato negli alti redditi indi-
viduali e sodetari, nei red
diti da terreni, da fabbrica-
ti. da titoli e da depositi ban-
cari. cui corrispondono man-
cate entrate (stimate per di-
fetto) non inferion a 1.000 mi
liardi all'anno. Si tratta di en
trate perdute " allegramente " 
per la politica del governo 

<Qui e il problema delle en
trate dello Stato — ha concluso 
Raffaelli — da cui discendono 
in modo dedsivo molti mail. 
comprese la stasi dello sviluppo 
economico e la paurosa caren-
za dcll'intervento pubblico 

vimento popolare per una 
politica di riforme. Quando 
Ruggero Ravenna, segretario 
della UIL, ha affermato che 
il sindacato rifiuta recisamen-
te il dilemma: « 0 rinuncia 
alle riforme o fascismos, il 
Palalido e esploso in un lun-
go, rabbioso applauso. 

In questo modo, i delegati 
hanno voluto marcare una 
volonta di lotta precisa — 
senza ritoml — sui grandi te
rn! del rinnovamento in aen-
so democratlco delle Btruttu-
re del Paese. D'altra parte e 
stato <m po* proprio questo, 
con quello dell'unita, 11 leit 
tnotiv della grande manifesta
zione sindacale. -

L'Introduzione di CinelU (se* 
gretario regionale'della UIL), 
la relazione di Sala (segreta
rio regionale della CISL). le 
conclusioni di Casadio (segre
tario regionale CGIL) hanno 
con chiarezza espresso l'inten-
zione di mobilitare sublto i la
voratori per fare tndare avan
ti la politica delle riforme. 

m Not siamo qui per dichia-
rare solennemente — ha det
to Sala — che vogliamo la 
promulgazione della legge sul
la casa nei termini previsti 
dall'intesa governo • sindacati 
prima delle prossime ferie, e 
la legge sanitaria contro il 
1971s. E Casadio, nelle con
clusioni, ha ribadito che non 
si tratta di un impegno ge-
nerico. n movimento sindaca
le, egli ha detto, non andra 
sicuramente in ferie nel me-
se dl luglio percM intende 
rivendicare, con rappUcazlone 
degli impegnl gia presi dal 
govemo in online ai proble
mi della casa e della sanita, 
un mutamento profondo del
la politica economica e so-
ciale, fonte di tanti guai per 
11 Paese. 

Ma la I Conferenza del de
legati della Lombardia non si 
e limitata a registrare una 

Eur lmportante volonta di lot-
i per le riforme. Essm, sia 

pure dentro i confini conces-
s! da un dibattito che si e 
risolto nel corso dl una gior
nata (con una breve colazio-
ne al sacco consumata sul 
posto). ha anche illumlnato 
le condizioni che devono per-
mettere una larga e rapida 
mobilitazione di tutti 1 lavo
ratori. 

Ma c'e anche cW — a una 
contrapposizlone forse un po' 
facile fra base e vertice — 
ha prefer! to un esame piu at-
tento delle difficolta che II 
prooesso unitario incontra an
che nelle fabbriche. Dobbla-
mo domandarci — ha detto un 
delegato — se noi, nelle atlen 
de, abblamo fatto tutto quel
lo che era neoessario e possi-
bile per sclofllere nodi e su-
perare ostacoll che frenano 
11 cammlno dell'unita. 

Sala nella relasione, a no-
me delle tre segreterie regio

nal! della Lombardia, ha in-
dicato nel 1972 I'anno dell'uni
ta sindacale. aSubito! Sublto!» 
si e gridato da liverae parti. 
Non in senso polemico e nep-
pure come espressione dl fa-
cili impazienze perche la com-
prensione, in generale. per la 
faticosita del prooesso unita
rio e stata espressa chiara-
mente dalla Conferenza, Ma 
come serio impegno per acce
lerate e dare resplro all'azio-
ne per la costruzione del sin
dacato unitario. Awertendo 
che un lungo tratto del cam
mlno e gia stato compiuto. 

«Ci troviamo — ha detto Ma
cario. uno dei 3 segretari con
federal! presenti — sulle ulti
mo rampe della salita per 
quanto riguarda l'unlta sin
dacale*. Si tratta di lavorare 
ora per raggiungere la vetta, 
ma nella chlarezza. Unita e 
lotte per le riforme come due 
moment! di un impegno che 
intende spostare in avanti 
le frontiere della societa Ita
liana. 

Nella volonta del lavoratori 
di fare alia svelta l'unita — 
ha detto per esempio Casa
dio — c'e la consapevolezza 

che questa unita non rappre-
senta una delle condizioni, 
ma la condizione per fare an-
dare avanti e sviluppare la 
democrazia Italiana. 

In questo senso — ha rile-
vato Lama — un ruoio dl pri
mo piano devono assolvere i 
delegati e 1 Consign dl fab
brlca, quail rappresentanti dl-
retti del lavoratori, nella co
struzione del sindacato uni
tario. 

Ma il prooesso unitario non 
pub essere inteso — ha rlcor-
dato il segretario generale 
della CGIL — come livella-
mento di opinion!. «I1 perfe-
zionismo eccessivo, 11 preten-
dere che diventiamo tutti 
uguali, d'accordo in tutto per 
fare l'unita, potrebbe avere 
come risultato, indipendente-
mente dalle intenzionl, un ar-
retramento o un blocco gene
rale del processo unitario*. 

trn*unita. insomma, che non 
deve e non pub significare 
unanimita ma impegno co
mune, nel rispetto delle di
verse opinion!, per una poli
tica di promozione dei lavo
ratori e, insieme, di sviluppo 
armonico del Paese. 

Iniziato il convegno di Roma 

I sindacati per una 
azione unitaria nella 
Euro pa comunitaria 

Si sono aperti ieri a Roma 
i lavori del convegno unitario 
indetto da CGIL, CISL, UIL 
su: «L'azione sindacale nel-
l'Europa Comunitaria*. 

E' la prima volta che 1 di
rigenti sindacali italiani, con
federal! e di categoria, si riu-
niscono assieme per confron-
tare le varie esperienze e rl-
cercare piattaforme polltlcbe 
ed atteggiamenti comuni in 
materia di politica sindacale 
europea. I lavori, a cui par-
tecipano 1 segretari confede
ral! Scalla. Armato, Marco-
ne, per la CISL; Dalla Chiesa, 
Sommi, Rossi per la UIL; Di
do e Giovannini per la CGIL, 
sono inlzlati con tre relazicn!. 

n segretario confederale 
della UIL, Dalla Chiesa, ha 
— tra I'altro — rilevato la 
scarsa presenza dei rappre
sentanti sindacali nelle strut-
ture comunitarie. Anche il 
Comitato consultivo economi
co e soclale e in effetti pri-
vo dei neoessari poteri dl inl
zlativa e della facolta dl emet-
tere pareri vlncolantl sulle 
materia che e chiamato ad 

esaminare. E' necessario per-
cio chiedere una riforma ed 
una democratizzazione delle 
strutture CEE. 

Per la CISL, 11 segretario 
confederale Armato. parlando 
delle politiche sindacali co
munitarie, ha lnsistito parti-
coiarmente suireslgenza di 
avere una proposta sindacale 
di politica comunitaria, nel 
cui ambito affrontare in via 
prioritaria 11 problema della 
occupazione e della condi
zione dei lavoratori. 

Per la CGIL il segretario 
confederale Dido ha indicate 
che l'azione sindacale dovreb
be realizzare: rivendicazioni 
comuni nelle aziende multina-
zlonali e nelle categorie ar-
monizzando le condizioni di 
vita dei lavoratori verso l'al-
to; la tutela dei rappresen
tanti sindacali e dei lavora
tori emigrant!, Infine, allar-
gare la partecipazione del la
voratori alle scelte produt-
tlve. 

Sulle relazlonl al a aperto 
11 dibattito che proseguira an
che nella giornata dl oggi. 

II compromesso di Bruxelles 
non pud nascondere — ha sot-
tolineato Pirastu — questa real-
ta anche se parla dl provvedi-
menti straordinari e preannun-
cia alcune misure contro il n-
petersi di manovre speculative. 
In effetti. la recente riunione a 
Lussemburgo dei ministri delle 
Finanze della CEE ha dinn>-
strato chiaramente che la Re-
pubblica federate tedesca non 
intende in alcun modo porre un 
termine alia fluttuazione del 
marco e vuole perseguire urn 
politica diretta ad affermare 
la sua supremazia economica 
in Europa. 

Di fronte alle richieste e alle 
pressioni provenienti dalla Co
munita Europea e dalle forze 
di destra, rivolte a sollecitare 
l'adozione di una politica re-
strittrice degli investimenti e li-
mitatrice della spesa pubblica, 
il governo non pud ridursi a va 
ghe dichiarazioni ma deve per
seguire una politica coerente, 
diretta alio sviluppo economico 
e sociale del paese con I'attuct-
zione delle riforme. il suppra-
mento degli squilibri esistenti e 
la risoluzione del problema del 
Mezzogiorno. Condizione per 
questa politica e pero il con
trollo delle manovre speculati
ve monetarie che si possono ri-
volgerc- unche contro la lira e 
quindi il controllo dei movimen-
ti di capitali. siano essi espres-
si in eurodollar! o in altra mo-
neta. Sarebbe preferibile che 
tali misure venissero prese dal
la Comunita europea, ma co-
munque devono essere prese. 

II controllo dei movimenti di 
capitali e indispensabile. ha sot-
tolineato Pirastu. per impedire 
che, in modo incontrollato. capi
tali stranieri e soprattutto anie-
ricani si impadromscano dei 
settori piu important! del nostro 
apparato industriale ed econo
mico. come sta avvenendo. In 
questo contesto Pirastu, conclu-
dendo, ha proposto alcune mi
sure per il controllo dei movi
menti di capitali pubblici e pri-
vati (sia quelli legali che quelli 
illegal!) e per giungere ad un 
nuovo sistema monetario che 
non sia fondato sulla suprema
zia di una moneta e che per-
metta lo svilupparsi degli scam-
bi e del commercio fra tutti i 
paesi, anche di diverso regime 
politico e sociale. 

Livigni (Psiup) dopo aver ri
levato che gli Usa scaricano 
sui paesi occidental! le loro dif
ficolta interne, ha chiesto l'isti-
tuzione di rigidi controlli impe-
dendo fra I'altro ai capitali ita
liani di muoversi sul solo ter-
reno della speculazione. eva-
dendo cos! da ogni impegno so
ciale. Per Anderlini (sinistra in
dipendente) gran parte dell'au-
mento dei prezzi in Italia e fuo-
ri d'ltalia e dovuto alia pressio
ne del dollaro in Europa tra-
mite la quale gli Stati Uniti ci 
fanno pagare le spese della loro 
politica estera. ma 1'Europa del 
Mec non ha saputo trovare una 
risposta sufficiente a questi pro
blemi e le dichiarazioni di buo-
ne intenzioni di Carli e del go
verno non sono bastevoli a sal-
vaguardare l'economia italiana 
dai gravi pericoli che corre. 

Per i socialisti, Formica ba 
chiesto — pur nel contesto di 
un'accettazione di quello che il 
governo ha finora fatto — un 
controllo sul movimento di ca
pitali (sia provenienti dal set-
tore bancario che da quello 
extra bancario) verso 1'estero. 
la creazione del doppio mercato 
del dollaro, l'adozione di forme 
di incentivazione — fiscal! e 
non — nei confronti degli inve
stimenti nordamericani in Eu
ropa. 

Cauto il d.c. Pella, ma so-
stanzialmente alleato nella di-
fesa dell'attuale situazione: e 
analoga considerazione si pud 
fare per quanto riguarda il di
scorso del ministro del Tesoro. 
Ferrari Aggradi. II ministro. 
pur ammettendo ci] persistente 
disavanzo della bilancia dei pa-
gamenti statunitense * invece di 
trarre le conclusioni che si im-
pongono (e proposte dalle sini
stra) si Iimita a constatare che 
questo squilibrio provoca mo
vimenti indotti «di grande por-
tata >. Di qui i'accettazione del-
1'ipotesi di c autocontrollo » del
le banche central! cui dara il 
suo assenso il govemo nella riu
nione del 1. luglio. 

II dibattito e stato concluso 
dalla approvazione — da par
te del centro-sinistra — di un 
ordine del giomo di pura e 
sempllce adesione alia ulinea 
d! condotta* del govemo in 
sede comunitaria e agli «ln-
tendlmenti » espressi In Sena
to. La maggioranza, cioe, ha 
evitato di entrare nel merito 
dei problem!, II che avrebbe 
fatto emergere le distanze tra 
le posizioni della DC e quelle 
del PSI, che abbiamo accen-
nato nell'intervento di For
mica. Contro questo voto «fi-
duciario», per il gruppo co-
munlsta, si e pronunciato il 
compagno MAMMUCARI. 

Giovedi 
broccionti 

pugliesi in lotto 
BARI, 21. 

I motivl dello sciopero del 
bracclanti agricoli pugliesi In
detto per giovedi 24 giugno 
dalle organizzazioni sindacali 
di categoria sono stati illa-
stratl durante un incontro tra 
rappresentanti del sindacati 
regionall dei bracclanti e sa-
lariatl agricoli (Federbrac-
Clanti, FISBA ed UISBA). 

E* stato, tra I'altro, affer
mato che la manifestazione ft 
stata promossa per sollecita
re una serie di rivendicazioni 
economiche e normative. 

napoletani 
Le provocazioni dell'Alfa Sud -1 problemi dello svi
luppo del Mezzogiorno • Sospensioni e riduzioni 
di orario di lavoro colpiscono migliaia di lavoratori 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 21. 

Due ore dl sciopero doma-
ni dei metalmeccanlci napo
letani con assemblee In tutte 
le fabbriche. E' questa una 
prima risposta che si appre-
sta a dare la categoria alia 
repressione e agli attacchl al 
livelli dl occupazione che in 
queste ultime settimane han
no assunto proporzioni preoc-
cupantl. 

L'ufficio 
legale 

della CGIL 
smentisce 

H «Globo» 

Marco Vals, dell'ufficio le
gale della CGIL, ha smentito, 
in una lettera inviata al dl-
rettore del a Globo », quanto 
da questo glornale pubbllcato 
In merito a presunte posizio
ni della CGIL sull'art. 39 del
la Costltuzione e sulla con-
trattazione del diritto di scio
pero. Ecco il testo della let
tera: 

«Egreglo direttore, il glor
nale da lei diretto ha pubbll
cato il 19 giugno 1971, pag. 4, 
un resoconto di un convegno 
dell'Istituto Stud! sul Lavoro, 
nel quale si attribuisce al sot-
toscritto ed alia CGIL posi
zioni che non sono state af-
fatto sostenute in quella se
de. Per fortuna esiste una 
reglstrazione su nastro del 
lavori del convegno, dalla 
quale rlsultera indiscutibil-
mente quanto sia evidente il 
contrasto con la realta del 
resoconto pubbllcato sul "Glo
bo". In effetti, il sottoscritto, 
mentre ha affermato la so-
stanziale identita di vedute 
con 11 Segretario della UIL, 
Vanni, in merito al signifi
cato dello statuto dei lavo
ratori e al nuovi rapporti 
dl potere nel luoghi di la
voro, ha dichiarato che la tl-
tolarita de! singoll dell'auto-
nomla collettiva, lumlnosa-
mente affermatasl nell'autun-
no caldo, non consent* limi-
tazionl contrattuali al dirit
to dl sciopero, definitivamen-
te sepolte insieme con l'ac-
cordo quadro e con le cosld-
dette clausole di pace. Vice-
versa, 11 sottoscritto ha con-
cordato con Vanni sull'esem-
plare iniziativa di autoregola-
mentazione autonoma e non 
vincolante dei ferrovleri in 
merito alle modallta dello 
sciopero di quella categoria. 
Nessuna considerazione e sta
ta espressa dal sottoscritto in 
merito all'art. 39 della Costl
tuzione, se non quella che 
esso non e inesorabilmente 
legato all'art. 40 e pub es
sere considerato a se a tutti 
gli effetti. Mai 11 sottoscritto 
si e sognato di dire che 1 
sindacati non rappresentano i 
lavoratori ed anzi, a propo
sito delle nuove strutture del 
sindacato, 11 sottoscritto ha 
sottoiineato che la forza e 
la vitallta del sindacato si 
misura dalla sua capacita dl 
fare proprie. In ogni momen-
to, le tensionl della base 
operaia. 

La decisione 6 stata presa 
dagli esecutivi del consign di 
fabbrica dopo un serrato di
battito, svoltosl in due sedu-

te. nel corso del quale e stato 
detto che l'attacco sferrato 
contro I metalmeccanlci muo-
ve da un disegno politico dlf-
ferenziato che mlra ad arre-
stare le lotte per le riforme 
e per lo sviluppo economico 
della intera provincia. I prov-
vedimenti repressivi all'Alfa 
Sud (tre operai llcenzlati • 
tre sospesi), 11 blocco del cre-
dito e del finanzinmenti alia 
piccola e media industria che 
mette in discussione 11 prosle-
guo dell'attlvlta produttiva dl 
declne dl fabbriche la preoc-
cupante situazione di alcune 
grandi aziende (sono dl que
sti giorni, per citare l'ultimo 
caso. le inquietanti notizie di 
prospettive di licenzlamenti 
all'IRE Ignis): ecco alcuni de
gli element! che suffragano la 
validita delle conclusioni oul 
sono giunti 1 consign dl fab-
brica. 

II giornale del Banco dl Na
poli (a II Mattino »). in un ar-
tlcolo pubblicato sabato. ten-
ta dl dare una mano ai padro
ni e al governo, addossando 
la responsabilita dei fenome-
nl dl crisi e di stagnazlone al
ia classe operaia. Questo glor
nale dice che la produzione 
ha subito un calo e quindi la 
disoccupazione e aumentata, a 
causa del 4 milioni dl ore di 
sciopero che si sono avuti nel 
corso del '70. La realta e che 
I lavoratori naooletani hanno 
dovuto far fronte con la lotta 
pagando dl persor-a ad una sl-
tuazlone di pesantezza che — 
come dichiararono i sindaca
ti in occasione dello sciopero 
generale provinciale dell'll 
marzo — e risultato dell'erra
ta politica economica perse-
guita dal governo per Napoli 
e 11 Mezzogiorno. 

A tale proposito basti dire 
che a marzo del *71 gli iscritti 
nelle liste del collocamento 
erano 111.245, mentre nel mar
zo del "70 erano 73.119. Anco
ra alcune cifre per documen-
tare la giustezza della lotta 
operaia e 11 significato della 
stessa. Nell'ottobre .de| '67 il 
rapporto trt popolazione atti-
va e popolazione complessiva 
era del 305%; nell'ottobre del 
•68 tale rapporto ft sceso al 
30,3% nell'ottobre del '70 al 
29.8 per cento. < 

Ben 85 aziende, nel '70, han
no fatto rlcorso alia riduzio 
ne dell'orarlo dl lavoro, col 
pendo 15 000 operai per un to-
tale di 600 mlla ore non lavo 
rate. Gli operai che sono stati 
sospesi a zero ore lavoratlve 
sono stati 1384, mentre i If-
cenziamenti effettuati e di-
chiarati sono statl 182. La cas 
sa integrazione guadagni della 
provincia a tutto dicembre *70 
ha accolto 96 domande da par
te dl aziende che hanno ridot-
to o sospeso 1'orario di lavo
ro, autorizzando 640.317 ore 
di Integrazione contro le 533 
mlla del corrispondente perio
do del '69. 

Lo sciopero dl domanl del 
metalmeccanlci non 6 11 pri
mo e non sara l'ultimo episo-
dlo del contrattacco operalo. 
Mentre scriviamo 6 In corso 
una riunione congiunta delle 
segreterie provinciale della 
CGIL. CISL e UIL e delle 
segreterie provinciall della 
UILM per un esame comples 
sivo della situazione e non si 
esclude che si possano decide-
re azionl generalizzate di lotta 
a livello zonale e provinciale 

Giulio Formato 

Grande iniziativa 
SALVARANB 

Prima in Italia, la SALVARANI offre i suoi prodetti sen
za anticipo, con rate senza cambiali a lunghe dilaxioni 

Non si dice cosa nuova af
fermando che il successo del
la SALVARANI, industria 
leader nel settore deH'arre-
damento. ft maturate non so
lo per la sua produzione al-
tamente qualiflcata, ma an
che grazie ad una politica 
commerclale dawero esem-
plare nella serietA e nell'ln-
tuizione dei desideri del pub
blico. 

La SALVARANI ha ora lan-
ciato un'iniziativa dawero in-
teressante, nuova per II no
stro Paese e che solo una 
azienda solida, forte, sicura 
e con un'imponente ed effi-
ciente rete di distribuzione 
poteva attuare in collabora
zione con important! lstltuti 
bancari. Questa iniziativa con-
siste in facilitazionl di paga-
mento per il compratore sen
za I'obbligo di versare anti-
cipi, con rate senza cambiali 
e possibilita di pagare a Iun-
ga scadenza con la maaslma 
facillta presso sportelli ban
cari o presso qualsiasi uffl-
clo postale. 

Ma, piu in dettaglio, ecco 
1 termini precisi dell'opera-
zione. Innanzitutto va detto 
che non si tratta del solito 
sistema di vendita a rate, ma 
dl un «credito personale* 
concesso dalle banche: in pra-
tlca I prcdottl sono pagati In 
contanti con II denaro antici-
pato dalle banche stesse. 

Anallzziamo ora i vantaggi 
offertl da questa operazlone: 
a) l'acquirente pud scegllere 

1 seguenti tempi dl rim-
borso 6, 9, 12, 15 mesl, si-
no ad un massimo dl 18 
mesl; 

b) pud godere dello sconto 
cassa in quanto pratica-
mente 1 mobili vengono 
acquistati in contanti; 

c) pagamento delle rate sen 
za cambiali e quindi senza 
preawlso al domicilio del-
l'acquirente, ma sempllce-
mente con versamenU da 
effettuare presso uno spor-
tello bancario o presso un 
qualsiasi ufficlo postale; 

d) il credito ft concesso in 
base ad una valutazione 
personate e non patrimo 
niale deU'acqulrente. 

La suddetta Iniziativa as
sume maggior valore se si 
considera che I llstlnl al pub
blico dei prodotti SALVARA
NI sono a prezzi controllati 
ed uniform! in tutta Italia. 
Pertanto 11 privato pu6 ac-
qulstare subito I prodotti 
SALVARANI, pagare anche 
con lunghe dilazioni a prez
zi controllati e non alteratl 
In funzlone della raieizzazio-
ne proposta, e nel contempo 
usufruire di tutti I servizi di 
consulenza ed asslstenza che 
la SALVARANI offre gratui-
tamente net suoi 2.000 punti 
dl vendita. 

Pensiamo quindi che il con 
sumatore non possa trovare 
dl meglio sul piano delle fa-
cllitazloni, delle agevolazloni 
e del servlzio. Tutto cl6 nel 
momento in cu! la 8ALVA 
RANI sta estendendo la pro 
pria gamma dl produziom 
con una nuova modern* ed 
elegante aerie dl camera da 
letto ed armadi 
ccmponlblli. 


