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Raggiunto . 

a tarda notte 
. 1 

Accordo 

per il potto 

di lavoro dei 

broccianti 

e salariati 

agricoli 
Dichiarazione del compa
gno Rossitto, segretario 

della Federbraccianti 

A tarda notte e stato rag
giunto un accordo fra sinda-
cati dei braccianti e Confa-
gricoltura per 11 rinnovo del 

patto nazionale di lavoro. II 
contratto riguarda 700 mila 
lavoratori. 

II compagno Feliciano Ros
sitto, segretario generale del-
la Federbraccianti, al termine 
del lungo incontro, ci ha ri-
lasciato questa dichiarazione: 

«La conclusione del Patto 
nazionale di lavoro per 1 brae-
cianti ed i salariati agricoli, 
dopo le leggi sulla parita pre-
videnziale e sulla Cassa inte-
grazione salari, conclude una 
fase di lotta nelle campagne 
aperta da molti mesl. Le nor-
me stabilite nel Patto rappre-
sentano un indubbio successo 
dei lavoratori. L'accordo san-
cisce infatti le 40 ore, il sala-
rio di qualifica, il passaggio 
a tempo indeterminato degli 
avventizi che lavorano 180 
giorni nella stessa azienda, il 
diritto di intervento dei sin-
dacati nella discussione dei 
piani culturali. Sono stati este-
si i diritti sindacali dei dele-
gati delle aziende. Sono pre-
visti inoltre miglioramenti 
economici derivanti dagli isti-
tuti normativi (Incentivo di 
produzione, ferie, Indennita 
speciale, terzo elemento) e 
dalla scala mobile, 11 cui va-
lore punto passa a 24 lire per 
l'operaio comune con gli au-
menti corrlspondenti per 1 
qualificati e gli specializzati. 
E' stato inoltre fissato il co-
siddetto correttivo minimo 
nazionale di lire 3475 al giorno 
per l'operaio comune che ser
ve ad eliminare le punte piu 
arretrate della condizione sa-
lariale della categoria. Le or-
ganizzazioni sindacali dlrame-
ranno domani un comunlcato 
ed esprimeranno un giudizio 

{>iu preciso sull*accordo e sul-
e prospettive di iniziative 

aperte per i prossimi mesi». 

Aumentati 

del 14,3% 

i fabbricati 

progettati 

II volume del fabbricati 
progettati da gennalo ad apri-
le raggiunge i 91.286 mllionl 
di metri cubl, presentando un 
aumento del 14,3% rispetto ai 
primi quattro mesi del 1971. 
A questo aumento nelle pro-
gettazionl, in base ai dati co-
munlcati dallTSTAT, corri-
sponde una diminuzione nei 
lavori iniziatl. che hanno rag
giunto i 51.813 milioni di me
tri cubi, accusando una dimi
nuzione del 5,6%. 
L'attivita nel settore delle ope-
re pubbliche e in forte dimi
nuzione. L'importo dei lavori 
iniziati da gennaio ad aprile, 
raggiungendo i 384,4 miliar* 
di, presenta una diminuzione 
del 35.4% rispetto ai primi 
quattro mesi del 1971, mentre 
per 1 lavori eseguiti si nota 
un —7,3%. 

Per definire programma e localizzazione delle centrali 

Un incontro Regioni-Enel 
proposto dai sindacati 

Confutate le allarmistiche notizie sul razionamento dell'elettricita — II governo sollecitato a im-
porre alle societa petrolifere la produzione di combustibile desolforato — La lotta a Piombino 

Una iniziativa urgente da par
te del governo e stata chiesta 
dalle segreterie nazionali dei 
sindacati elettrici Cgil, Cisl e 
Uil in merito alia grave situa-
zione riguardante la costruzione 
delle centrali termoelettriche. 
In un teiegramma al ministro 
dell'Industria Ferri, i sindacati 
chiedono in particolare la con-
vocazione di una riunione fra i 
rappresentanti delle Regioni, 
delle organizzazioni sindacali e 
dell'ENEL per esaminare la si-
tuazione e i programmi dell'En-
te. gli indirizzi per le localiz-
zazioni delle centrali e i mezzi 
e le forme per ridurre al mi
nimo i pericoli di inquinamento. 

L'iniziativa si impone di fron-
te alia crisi che ha colpito la 
produzione di energia elettrica 
e dopo le prese di posizione del-
l'Enel che ha prima minacciato 
di bloccare le commesse delle 
aziende costruttrici degli im-
pianti e poi annunciato lo sman-
tellamento del cantiere di Piom
bino con il conseguente licejizia-
niento di circa inille lavoratori. 

La presa di posizione unitaria 
dei tre sindacati si accompagna 
a una nota dei sindacati Cgil-
Fidae e Uil-Uilsp in risposta 
alle notizie provenienti dagli 
ambienti dell'Enel, riprese am-
piamente dai giornali, a propo-
sito della ventilata ipotesi del 
razionamento della energia elet
trica. e in generale attorno al 
problema della localizzazione 
delle nuove centrali. 

I sindacati definiscono «incon
sistent » alio stato attuale le 
previsioni di uno squilibrio tra 
richiesta ed offerta di energia 
elettrica tali da provocare ra-
zionamenti, i quali, se attuati, 
deriverebbero «da una precisa 
volonta di portare ad esaspera-
zione i termini del discorso*. 
I sindacati smentiscono poi 1'af-
fermazione del continuo incre-
mentarsi delle importazioni di 
energia (secondo l'Enel lo scor-
so anno sono stati importati dal-
l'Austria. dalla Francia. dalla 
Svizzera e dalla Jugoslavia tre 
miliardi di chilowattora): nel 
1971 tali importazioni — sosten-
gono i sindacati — si sono addi-
rittura dimezzate rispetto al 1970 
e comunque vengono effettuate 
sempre in quantita modesta. 

Appare evidente, quindi, la 
forzatura dell'Enel che non ha 
esitato ad assumere un atteg-
giamento autoritario, incompa-
tibile con una societa demo-
cratica e con la natura e i com-
piti dell'Ente. 

E' per6 da ritenersi possibile 
nel futuro — conclude la nota 
dei sindacati — « una grave cri
si dell'energia se non si riusci-
ra a svolgere una politica sen-
za equivoci, tenendo conto dei 
tempi necessari alia realizzazio-
ne dei nuovi impianti». Si ren-
de dunque necessario come pri-
mo passo «un convegno dei 
rappresentanti delle Regioni nel 
quale vengano confrontate aper-
tamente le reciproche esigenze 
e t programmi, si discutano gli 
insediamenti delle centrali, esa-
minando anche la possibility di 
localizzazioni interne e non co-
stiere ». 

II problema, come si vede. e 
quello di un maggior impegno 
da parte del governo e dello 
Enel: occorre, ad esempio. co-
stringere le societa petrolifere 
a produrre su larga scala com
bustibile desolforato (ma questa 
esigenza e accanitamente con-
trastata dalle c sette sorelle >), 

A Piombino ieri e proseguita 
la lotta dei mille lavoratori co-
struttori della termocentrale 
che hanno occupato simbolica-
mente gli impianti, mentre si 
prepara la grande giornata di 
lotta di domani. 

Ferrora: PCI-PSI-DC-PSDI-PRI per una nuova politica 

Vasto schieramento democratico 
contro i baroni dello zucchero 

i 

La riunione del consiglio del comprensorio del Basso ferrarese, present! 
i dirigenti provinciali dei partiti e i parlamentari comunisti e socialist! 

Interpellanza 
comunista 

alia Camera 
I compagni Barca, G.' Berllnguer, Ma-

schiella, D'Alema, Noberasco, Astolfi, 
Bernini hanno rivolto una interpellanza 
ai ministri del Bilanclo e dell'Industria 
per «conoscere se non intendano riunlre 
al piu presto presso 11 CIPE i rappre-. 
6entantl delle Regioni al fine di un rie-
same del piano di localizzazione delle 
centrali elettriche, in modo da aprire con 
le Regioni stesse e con 1"ENEL una reale 
contrattazione attraverso cui vengano de-
finiti gli standards di sicurezza da adot-
tare, le innovazioni tecnologiche da in
troduce per limitare al massimo 1'inqul-
namento, le zone di massima in cui lo
cal izz are gli impianti — lasciando alle 
Regioni stesse di intesa coi Comuni la 
definizione della esatta localizzazione — 
e per uscire in tale modo da una situa-
zione di crisi cui si e irresponsabilmente 
giunti per non aver cointeressato real-
mente le Regioni ad un problema di fon-
do dello svfluppo e, contemporaneamen-

• te, della tutela dell'ambiente e per non 
aver affrontato tempestivamente con 
l'ENEL il problema della differenziazio-
ne delle fontl di energia, della ricerca 
scientifica e della programmazione a lun
go termine dello sviluppo energetico». 

Prosegue lo sciopero dei piloti E' in corso in tutta Italia lo sciopero dei 
piloti dell'aviazione civile indetto dai sindacati 

e iniziato • marled! mattina. L'agltazlone determlna in tutti gli aeroporli ritardi e difflcolta nei voli di 
linea, in particolare di quell! dell'Alitalla. Lunghe code si reglstrano nei principal! scali, cos) come e successo 
a Roma e a Milano. Lo sciopero fa registrars una alta percentuale dl adeslonl. Le trattative al mlnlstero 
del Lavoro, dopo un primo incontro durato otto ore, riprenderanno oggi. Nella foto: aerel fermi a Fiumicino 

Le organizzazioni democratiche dei confadini impegnaffe a salvare la frutfa dalla disfruzione 

«Scegliete le pesche migliori: 
sono per i bimbi delle colonie 
A colloquio con il compagno Marzio Lucchi- direttore dell'APO di Cesena - L'Azienda di Stato ridotta alia 
agricolo in servizio permanente - II MEC propone di abbattere i frutteti - Necessity urgente di riforme 

» 

funzione di un cronicario 
• Dopo le pesche, le pere 

Dal nostra inviato 
CESENA, luglio 

a Non c'i bisogno di dirve-
lo. Scegliete le pesche piu bel
le. Lo sapete, vanno ai bim
bi delle colonies. Siamo ne-
gli uffici deU'Assoclazione 
P r o d u t t o r i Ortof ruttico-
11 (APO) di Cesena ed il di
rettore. 11 compagno Marzio 
Lucchi, e In contatto telefo-
nico con una cooperatlva fra 
contadini. Ecco: la combatti-
va determinazione delle orga
nizzazioni democratiche, l'in-
dignazione dell'opinione pub* 
blica sono riuscite a sottrar-
re al macero alcune migliaia 
dl quintal! di pesche. Lucchi 
c'informa che 30 quintal! di 
pesche e 10 quintali d'insala-
ta (altro prodotto assegnato 
ai cingoli del trattore) nella 
stessa mattinata l'APO li 
avrebbe fatti pervenire agli 
opera! dello stabilimento chi-
mico Mangelli di Forll, in 
sciopero contro i licenzia-
mentL 

all ritiro della frutta dai 
mercato tramite Vintervento 
deWAIMA — ci dice Lucchi 

— non deve significare ob-
bligatoriamente distruzlone. 
Almeno per organizzazioni co
me la nostra che ad una di
mensions puramente mercan
tile del problema sovrappone 
una visione sociale. Le indi-
cazioni non mancano: non si 
incide sul mercato se si de-
stina la frutta a chi non pud 
comperarla, poi la trasfor-
mazione in succhi provocando 
anche Vaumento dell'occupa-
zione nelle apposite industrie, 
inline, le disWlerie per Val-
cool. Nelle condizioni attuali 
noi non lasciamo nulla d'in-
tentato pur d'impedire la di-
struzione. Piuttosto che con-
segnarla ai trattori meglio da
re la frutta alle nostre coo
perative di braccianti per gli 
allevamenti». 

L'impegno dei produttori as-
sociati del Cesenate e indub-
biamente encomiabile. E co-
sta anche: ad esempio, la scel-
ta delle pesche, la loro con-
servazione nei frigo, il tra-
sporto "nelle colonie della ri-
viera romagnola. Ma 1 conta
dini non si lamentano. Anzi 
lo hanno rivendicato con pro-

La spaventosa catena di «incidenti» mortali 

ALTRI DUE OPERAI UCCISI SUL LAVORO 
Le vittime: un operaio edile a Napoli e un portuale a Porto Marghera 

Dopo la spaventosa catena 
di incident! mortali di merco-
ledl, che e costata la vita a 
aette lavoratori, altrl due ope-
rai sono rimasti uccisi ieri. 

II primo tragico infortunio 
ai e verificato ieri mattina, a 
Napoli. La vittlma si chiama-
va Raffaele De Martino di 35 
anni e lavorava alia Rodia-
thoce di Casoria, come dipen-
dente della ditta appaltatrice 
cSalvatore Giudizloson. L'ope
raio, on asfaltista. era impe-
gnato su un terrazzo a tra-
sbordare secchi di bitume 
quando ha perso l'equilibrio 
ed e precipitato da una altez-
sa di circa dleci metri. E' 
morto al centro traumatologi-
co qualche ora dopo il rico-
rero. 

H secondo incidente si e 
rerificato invece a Marghera. 
Un giovane lavoratore, Bruno 
Bonora, di 34 anni, padre di 
cinque figli, e stato ferito 
mortalmente durante le ope
ration! di sbaroo di tronchl 
da una nave, al molo « A » di 
Porto Marghera. 

A Brindisi ieri tutti I lavo
ratori del Petrolchimico si so
no ferroati per un'ora in se
gno dl protesta per la morte 
dell'operaJo elettiicista Ema 
nuele Morlciano. Durante 
rastensione si e svolta una 
riunione del consiglio di fab-
brica dalla quale e scaturlta 
la richiesta che cvenga ac-
certata ogni c qualslasl re-
iponsabtlita per 11 luttuoso 

ato». 

Dietro gli omicidi bianchi 
Indaghino la magistratura e 

gli ispeitorati del lavoro sui
te circostatue che hanno de-
lerminato la morte di altri 
lavoratori. E le inchieste, una 
volta tanto, escano dai buio 
degli incartamentt burocrati-
ci: il fatto che con 3500 morti 
sul lavoro ogni anno sia una 
rarita Vindividuazione dei re-
sponsabtlt coslttuisce una te-
stimomama di omerta ag 
ghiacctanle, la cui presenza 
eslende la responsabilita per 
cid che avviene sui luoghi di 
lavoro all'apparato dello Sta 
to ed at suot geston politici 

Ma anche se questa omerta 
sara rotta — e ctb nchtede 
Vimpegno tenace del sindaca 
to — nessuno pud illudersi 
sulle cause della spirale de
gli infortuni e sul modo di 
romperla. Abbiamo protestato 
per il fatto che il consiglio 
d'amministrazione dell'lNAlL, 
approvando il bilancio della 
gestione infortunistica, pones 
se Vaccento sul « peso * ftnan-
ziario di un milione e mezzo 
di incidenti all'anno piuttosto 
che sul tributo di sangue dei 
lavoratori e sulle circostanze 
che lo determmano (o che po-
trebbero evitarlo o ridurlo) 
proprio perchi siamo consape 
voli che si tratta di una bat-
taglia politica generale nella 
quale incidono tutte le com-
poncnti che formano la con

dizione economica e sociale 
del lavoratore. 

Sta scritto nelle statistiche: 
quando la crisi economica ere-
see. ed aumentano i licenzm-
menli, gli infortuni sono piu 
frequenti. i morti aumentano. 
B questo perchi le imprese 
— e non solo le imprese. si 
tratta di una scelta politico 
di governo — fanno leva sullu 
compressione dei costt di ma-
nodopera per uscire dalla cri
si, anziche sulla riorgantzza 
zione delle imprese e del mer
cato, sull'uso migtiore del ca 
pitale e della manodopera 
stessa. Una logica inumana, 
deliberatamenle rivolta al sa-
criflcio degli uomini, presiede 
a questa scelta. Si licenzia 
piu di frequente e non occor
re attaccare un cartello da-
vanti al cantiere per far ca-
pire ai lavoratori cosa accade 
loro se riflutano determinate 
condizioni di lavoro. Pud sue-
cedere che I'ultimo gesto. 
quello che precede la morte. 
sia compiuto per responsabi
lita del lavoratore; e allora 
all'omerta burocratica che as-
solve iimprenditore subentra 
Vomertd politica. il rtfiuto di 
considerare le circostanze che 
costringono i lavoratori ad 
operare in condizioni di insi-
curezza oggettive e soggettive. 

Di fronte ad un omicidio 
bianco comprendiamo meglio 
quanto siano lontani dalla 

realta quanti credono che il 
superamento della crisi econo
mica dai punto dl vista dei 
lavoratori sia problema di un 
po' piu di investimenti e oc-
cupazione. Anche Vaumento 
della produzione col saenficio 
dei lavoratori si chiama ripre-
sa; ma essa e inaccetlabile. 
per le vittime che fa oggi e 
per quelle che promette in a§ 
venire. Togliere dai rinnovi 
contrattuali la rivendicazione 
fondamentale (la piii costosa, 
anche), di un mutamento del 
Vorganizzazione del lavoro. in-
sieme all'aumento dei solan 
piii basst e I'accrescimento del 
ruolo del sindacato in fabbri-
ca, pud certo agevolare la ri 
presa come dicono governo e 
padroni; ma non e nell'inte 
resse dei lavoratori. da qual-
siasi lato si voglia vedere il 
problema. 

Per questo noi diciamo che 
il fronte della lotta contro gli 
omicidi bianchi coincide, oggi. 
con quello della lotta di 5 mi
lioni di lavoratori per il rin
novo dei contratti. Si tratta 
di rendere consapevole Vopi 
ntone pubblica. di coinvolgere 
le forze potittche in un'azione 
e un ordine di idee che e 
quello secondo cui Vindirizzo 
generale della societa italtana 
dipende dai modo in cui si 
risolvono i problemt dei lavo
ratori. A cominciare da quello 
delta salute • della sicurezza, 

teste e scioperi davanti ai sor-
dl ed assent! organism! go-
vemativi. «Sappiamo almeno 
che le nostre fatiche hanno 
un senso. un'utilita»: cosi di
cono. 

Certo, perche quelle propo-
•ste di cui cl parlava Lucchi 
possano essere attuate e indi-
spensabile una volonta gover-
nativa e un piano di coordi-
namento, accord! operatlvi 
con enti local!, associazioni dl 
produttori, industrie di tra-
sformazione. Volonta ancora 
inespressa. Cosl anche nel Ce
senate, nonostante tutto, 
quintali di pesche (e d'insa-
lata) vengono spappolati nei 
campi. Giustamente sono sta
ti definiti o campi di stermi-
nio». E sulla riviera — 11 a 
pochi chilometri — le pesche 
sono pagate dai consumatori 
fino a 400 lire al chilogram-
mo. Cioe, ben otto volte In 
piu di quanto 1'AIMA ricono-
sce al contadino, (ovvero 40-
50 lire il chilogrammo: ed il 
solo costo medio, di produ
zione raggiunge le 70-72 lire il 
chilogrammo!). 

L'AIMA interviene quando 
e'e sovrapproduzione. Ma 
quest'ultimo non e forse un 
dato puramente fittizio — o 
perlomeno contraddittorio — 
in un paese come il nostra 
ove se il mercato «non tira» 
lo si deve al fatto che tante 
famiglie di lavoratori sono 
costrette a ridurre il consu-
mo della frutta causa gli ele-
vati prezzi al minuto? 

Ma eststono altri specifici 
element! vizianti il meccani-
smo AIMA. La medesima 
Azienda, infatti, si fa viva nel
la fase terminale. all'atto del
la formazione del prezzo. Si 
tralasciano completamente le 
fasi determinant! della pro
duzione e della commercializ-
zazione. Circa il primo aspet-
to ci si dovrebbe diffondere 
su esigenze piuttosto note: lo 
appoggio massiccio alle azien
de associate, I'applicazione di 
leggi come quella sull'affitto. 
1'abolizione d'istituti feudal! 
come la mezzadria. ecc. Vo-
gliamo, tuttavia, citare alcu-
ni esempt esplicativi elemen-
tari. Bene: I produttori si ac-
corgono che talune varieta di 
pesche non vanno piu. Si po-
trebbe convertire la produzio
ne. Si potrebbero piantare nuo
ve qualita di pesche. Ma do
po tre anni, quando I pesche-
ti frutteranno. che cosa awer-
ra? Questo H punto: non esi-
stono orientamenti e piani 
produttivi a livello comuni 
tano. Nel Porlivese e nel Ra 
vennate ci si salva grazie al
ia forza del movimento coo 
perativo con i suoi tecnlci. i 
campi sperimentali, gli studi 
di mercato attuati anche tra
mite organic! contatti con 1 
responsabili del coop-oonsu-
mo II movimento cooperati
ve salva le aziende contadine 
dai naufragio. ma la politica 
agricoia del MEC. per la lo
gica capitalistica che la per
inea, non ha altri sbocchi che 
il massacro della produzione. 
un modo molto spiccio (ed 
oneroso per la collettivita) di 
porla in condizione di «non 
nuocere ». 

LA crisi agricoia, ed orto-
frutticola in particolare. e ac-
cettata dagli organism! comu
ni uri come un male irrever
sible, una crisi cronica. La 
AIMA e stata, in fondo. Lsti-
tuita proprio per questo: un 
cronicario agricolo In servi-
ilo permanent©. Coal nella so

la regione emiliana quando il 
mercato «va bene» vengono 
ritirati (eliminati dallo stes-
so) tre milioni di quintali di 
frutta — pere soprattutto, pe
sche e mele —, quando «va 
male» si giunge al ritiro di 
ben 6 milioni di quintali! 

A questo aberrante andaz-
zo 11 MEC propone un'unica 
alternativa ed ancora in ter
mini distruttivi: l'abbattimen-
to dei frutteti. Si assicura 
un premio di 550-600 mila li
re per ogni ettaro di pesche-
ti tagliati. Un patrimonio di 
esperienze, anni di fatiche, in
vestimenti sudatlssimi ridot-
ti a legna da ardere. Non so
lo. Al posto di quelle frutta 
che cosa debbono produrre i 
nostri contadini? II MEC ta-
ce su tutta la linea. 

Ora un esempio sulla fase 
d e l l a commercializzazione. 
Nel corso dell'estate non di 
rado capita che sul mercato 
di Ginevra le pesche abbia-
no prezzi inferiori di quell i 
praticati a Cesena. E non si 
tratta di pesche aooncorren-
ti». Quelle di Ginevra sono 
le pesche prodotte nel Cese
nate. II discorso sulla dlstri-
buzione ci porterebbe lonta-
no. Nel caso basti dire che 
a Ginevra le pesche sono col
locate da grosse imprese com
mercial! le quali fanno con
to sui grand! quantitative la 
snellezza e l'efficienza della 
loro organizzazione; mentre a 
Cesena — a pochi passi dal
le campagne ove le pesche 
vengono schiacciate dai trat
tori — e in tutta Italia ab
biamo la catena degli inter-
mediari ed, infine, 1'isolato 
dettagliante che deve pur co-
prire le spese. 

A questo punto e'e da chie-
dersi: se la politica comuni-
taria prevedesse ed attuasse 
le necessarie ristrutturazioni 
nelle fasi di produzione e 
commercializzazione ci sareb-
be spazio per 1'intervento ter
minate dell'AIMA? 

Dimenticavamo di riferire 
che sul «campo di stermi-
nio» di Cesena abbiamo vi-
sto affluire i primi contingen 
ti di pere: erano della stessa 
qualita posta in vendita nei 
mcrcati cittadini della rivie
ra romagnola e marchigiana 
a ben 300 lire il chilogrammo. 

Walter Montanari 

Primo successo 
alio Mangelli 

PORLI". 9 
La lotta dei lavoratori del 

la Mangelli, la mobihtazione 
di tutta la citta di Forll, at
traverso il comitato cittadi-
no, I rappresentanti delle am-
ministrazioni locali, I parla
mentari e i sindacati forlive-
si, ha avuto un primo, anche 
se parziale risultato. Come in
fatti si legge in un comunl
cato emesso dalle organizza
zioni sindacali in seguito al 
1'incontro tra i rappresentan 
ti delle maestranze e la di 
rezione aziendale, tenuta mar-
tedi scorso, presso il mini-
stero del lavoro «1'azienda si 
e impegnata a non procedere 
ad ulterior! sospensioni di 
personate oltre quelle attua
te sino ad oggi. Inoltre in 
una nuova riunione presso il 
ministero, fissata per 11 5 set-
tembre, verra esaminato 11 
problema degli organic! 

Scarcerati 
i 2 dirigenti 
operai sardi 

CAGLIARI. 9. 
I sindacalisti Antonio Cos* 

su e Giorgio Perra sono 
stati rimessi in liberta. I 
due operai, component! del 
consiglio di fabbrica della 
Metaliotecnica, erano stati 
arrestati. oltre un mese fa. 
su ordine di cattura della 
Procura della Repubblica. 11 
procedimento penale era 
stato aperto per presunti 
reati commessi durante una 
lunga lotta sindacale. I rea
ti contestati sono quelli di 
violenza privata, incitazione 
a delinquere, occupazione di 
fabbrica, lesioni e minacce; 
gli stessi reati in queste 
settimane sono imputati an
che a centinaia di altri la
voratori nel quadro di una 
grave ondata di repressio-
ne in atto in tutta la Sar-
degna. Una prima richiesta 
di liberta prowisoria pre-
sentata subito dopo I'arre-
sto — prowedimento parti-
colarmente pesante che si 
e inserito nel tentativo di 
bloccare I'ampio movimen
to rivendicativo della Me
taliotecnica — era stata re-
spinta con una motivazio-
ne alquanto strana, e cioe 
quella di prevenire ed evi-
tare la commissione di al
tri reati. stante lo stato di 
agitazione che esistenva nel
la zona di Portovesme. La 
reazione del mondo del la
voro, delle organizzazioni 
politiche e sindacali. delle 
associazioni democratiche 
alfarresto dei due operai e 
stata vastissima. Un gran
de movimento di opinione 
che chiedeva la liberazione 
dei due sindacalisti arresta
ti ha investito tutte le pro-
vincie dell'Isola. I consign' 
di fabbrica delle zone in
dustrial! di CagHari, di Por
tovesme. di Porto Torres 
hanno espresso la loro so-
Iidarieta ai lavoratori in 
carcere. Ordini del giorno 
e peUzioni sono state sotto-
scritte da centinaia di citta
dini. Una nuova istanza di li
berta prowisoria veniva. in 
tanto, presentata dai difen-
sori. in cui si metteva par-
ticolarmente in risalto «la 
natura politico-sindacale del 
movente. che avrebbe porta-
to alia commissione dei rea
ti > e il fatto che «la pena 
contemplata nel nostra co 
dice per i reati contestati e 
contenuta nei limiti che con-
sentono al giudice la sospen-
sione condizionale della pe
na >. 

Rimane aperta la vertenza 
della Metaliotecnica. In que
st i giorni. portato al ta-
volo delle trattative dalle 
lotte e dalle pressioni dei 
lavoratori Orfeo Pianclli. il 
padrone delta Metaliotecni
ca, ha continuato sprezzan-
te a chiudere ogni possibi
lita di discussione sulla 
piattaforma rivendicativa. 

Marco Marini 

Nostro servizio 
FERRARA.9 

Una forte denuncia delle 
gravi responsabilita politiche 
del governo e la preposizione 
di un forte impegno di lotta 
sui probleml del settore bletl-
colo saccarlfero sono venuti 
dai consiglio del comprensorio 
del Basso Ferrarese, rlunltosi 
ad Ostellato. Comunisti, so
cialist!, socialdemocratici, re
publican!. democristianl, i 
partiti cioe che compongono 
questo organismo (1 liberall 
erano assent!) hanno in modo 
ampiamente unitarlo concor-
dato sulle ragioni dl crisi del 
settore e sulle proposte da 
avanzare nel momento at
tuale e nella prospettiva per 
un dlverso disegno di sviluppo. 
Ma oltre a cid va sottoll-
neato come vi sia la volonta 
dl ricreare un movimento dl 
lotta, che partendo dalle espe
rienze della esemplare batta-
glia contro l'Erldanla degli 
anni 1968-69, corregga gli er
ror! del recente passato, 
e consolidl a livello dl forze 
politiche e social! quella unita 
che e la premessa fondamen
tale per non far passare 1 dl-
segni dl ristrutturazione del 
monopollo e imponga al go
verno la strada della pro
grammazione democratlca del 
settore bletlcolo - saccarlfero 
fatta insieme con i lavora
tori, i produttori e gli entl 
locali. SI tratta di un awe-
nimento, di un pronunclamen-
to di grande valore e slgnifl-
cato politico sia per le forze 
che l'hanno determlnato, ma 
anche perche viene da Per-
rara dove ancora, nonostante 
tutto. la produzione bieticola 
raggiunge i Uvelll piu ele-
vati del nostro paese e rap-
presenta una delle colture dl 
maggiore estensione. 

Ma vedlamo concretamente 
le lndicazionl contenute nel 
documento conclusivo appro-
vato all'unanimita dai consi
glio comprensoriale. Sul pia
no della denuncia. il docu
mento afferma che « e emersa 
chiaramente la responsabilita 
dei gruppl monopollstlcl i qua
li portano avanti una linea che 
ubbidisce escluslvamente alia 
logica del profltto, linea fa-
vorita in grande mlsura dal
le decisionl adottate dai go
verno neirassegnare 1 con
tingent! e dalla politica di in-
centivazione attuata dalla Co* 
munita europea che non con-
sentono un adeguato sviluppo 
del settore». Dopo avere ri-
badito la necessita della pro
grammazione democratlca del 
settore attraverso rattrlbuzlo-
ne del contingent! non piu 
per societa ma per zone pri-
vllegiando le iniziative coo-
perativistlche dl trasforma-
zlone; la parteclpazione de-
terminante e diretta del la
voratori e del bieticoltori; la 
definizione di un piano 63 svi
luppo bieticolo regionale e na
zionale con la parteclpazione 
delle categorie, degli enti lo
cali e della Regione; il rein-
vestimento dei profittl delPin-
dustria saccarlfera nelle zone 
che 11 hanno prodotti, il do
cumento lmpegna le catego
rie e le forze politiche e so
cial! per il raggiunglmento 
dei seguenti obiettivl: il nor-
male svolgimento della cam-
pagna saccarifera in tutti gli 
stabilimentl del comprensorio, 
senza trasferimenti dl produ
zione bieticola in altrl centri; 
la difesa intransigents dei 
contingent! che si riferiscono 
alia normale produzione; il 
ruolo preminente della Re-
gione In un rinnovato crite-
rlo di contingentamento; la 
modi flea del slstema di in-
centivazione comunitaria che 
favorisca totalmente la bietl-
coltura e il processo di ri
strutturazione aziendale; la 
responsabilizzazione delle Re
gion! per 1'assistenza tecnica, 
la meccanizzazione, la difesa 
fito-sanitaria, la ricerca ge-
netica e il controllo dei semi. 
lo sviluppo e raffermazlone 
della cooperazione di trasfor-
mazione; l'attuazione dl una 
politica agricoia congruente 
con gli obiettivl indlcatl. Viene 
inoltre ausplcata l'attuazione 
di una conferenza nazionale 
del settore e sollecitata la 

convocazione delle parti, a li
vello minlsteriale, per una 
tempestiva e giusta definizio
ne degli accord! interprofes
sional!. 

II documento conclude con 
la richiesta di un incontro 
con la presidenza del Consiglio 
dei Ministri per un esame dei 
problem! del settore e la ri-
costituzione del Comitato In-
terministeriale di coordina-
mento per gli interventi ed 1 
problem! del Basso Ferrarese, 
Questa la slntesi dl un dl-
battito lungo. approfondito, 
appassionato al quale hanno 
dato un sostanzlale contributo 
oltre I vari consiglieri com-
prensoriali. anche raopresen-
tanti delle associazioni dei 
produttori, del tre sindacati 
nazionali dl categoria dei la
voratori, i senator! Piva 
(PCI) e Tortora (PSI). Par-
tlcolarmente da! parlamentari 
ferraresi e venuta la test!-
monianza di quante e quail 
siano le responsabilita, 1 di-
simpegni del governo. In par
ticolare il compagno Piva ha 
fatto una documentata denun
cia della grave sltuazlone del 
settore bletlcolo ormal alia vi* 
gilla della scadenza del pe-
riodo transitorio. II compagno 
Tortora, riferendosl anch'esso 
alle responsabilita della classe 
dirigente, ha detto che cevi-
dentemente ci sono forze e 
gruppl piu autorevoll delle 
stesse forze politiche*. «Nel 
settore bieticolo-saccarifero — 
ha detto Ralmondl. segretario 
provinciale della DC — va 
avanti una linea politica che 
rasenta rassurdo*. 

Oggi e domani 

sciopero a Montecatini 

I lavoratori 
delle aziende 

termali 
in lotta per 
il contratto 

Dal nostro corrispondente 
MONTECATINI, 8 

Anche a Montecatini, una 
delle magglori aziende terma
li nazionali, si sta sviluppan-
do una declsa azione dl lotta 
del lavoratori del settore. So
no previsti infatti altrl due 
giorni di sciopero: domani 
e I'll agosto per il rinnovo 
del contratto nazionale dl la
voro. Due giorni che si ag-
giungono agli altri otto effet-
tuati dai mese di giugno con 
la parteclpazione del 95% dei 
lavoratori. 

II lavoro nelle aziende ter
mali — come ci spiega il 
compagno Delfi della Camera 
del Lavoro — oltre a quello i 
piu specifico dei medici, coin-
volge varie categorie che pur 
essendo considerate « ausiha-
rie» lo sono in pratica sol-
tanto per definizionu burocra
tica. L'attivita delle terme si 
articola, partendo dai seitori 
piu specializzati come la fan-
goterapia e le cure iuiop.ni
che, con personale composto 
da bagmni-fanghini. massag-
giatori, preparatori dl fango 
ecc. A questo tipo di per
sonale vanno aggiunti infer-
mieri, analisti e personale che 
oltre al servizio termale deve 
assolvere anche le necessita 
sanitarie cittadine, questo per
che molti istituti di cura 
sono convenzionati con gli en
ti mutualistici assistenziali an
che per cure che esulano da 
quelle esclusivamente termali. 
Un altro settore riguarda II 
lavoro di sorveglianza, fun-
zionamento e mantenimento 
delle strutture termali: mec-
canici, idraulici, addettl alle 
pulizie, giardinieri. 

A Montecatini l'occupazione 
si presenta con circa 500 uni
ta lavoratrici di cui 200 fis-
se, le rimanenti 300. oltre al 
personale addetto alle cure 
sopra indicato, e costituita. 
in grande maggioranza dai 
personale addetto alia puliz.a 
dei gabinetti, alia mescita, ai 
biglietti. Ampliata a livello 
nazionale e considerando che 
Montecatini fa parte di una 
vasta rete termale a partecl
pazione statale (Salsomaggio-
re, Chlanciano, Castrocaro, Ca-
stellammare di Stabia, ecc.) 
11 personale implegato nel set-
tore arriva fino a circa 8 000 
unita. Questi 8.000 lavoratori 
sono Iscritti in Iarghissima 
parte ai sindacati nazionali 
della CGIL (FILCAMS). CISL 
(FISASCAT) e UIL (UIDAC-
TA). 

Attraverso le organizzazioni 
sindacali portano avanti, come 
si e detto ali'inizio, una lotta 
per il rinnovo del contratto 
dl lavoro che trova l'lnter-
sind come controparte asso-
lutamente restia ad ogni ac
cordo dimostrandosi cosl in 
linea con il nuovo lndiriaao 
politico di destra assunto dai 
governo e dalla Confindustria 
per il settore private I lavo
ratori dell'azienda termale di 
Montecatini hanno espresso in 
un documento pubblico, 1 mo-
tivi della loro lotta e la ri
chiesta dl solidarieta a tutte 
le altre categorie lavoratrici. 

Le rivendicazioni, oltre al-
1'aspetto nonnativo, dimostra* 
no nel loro contenuto sociale, 
un notevole senso di respon
sabilita delta categoria. 

L'o'oiettivo di fondo e che 
11 termalismo divenga effet-
tivamente «sociale-., divenga 

cioe un patrimonio disponibile, 
attraverso il potenziamento 
delle strutture e degli orga
nic!, a tutte le categorie so
cial], particolannente a quelle 
operate che attualmente, per 
gli alti prezzi delle cure ter
mali e di soggiorno negli al-
berghl, sono escluse dall'uso 
di un metodo di cura rico-
nosciuto a tutti 1 llvelli, •-
stremamente efficace, asse-
gnando altresl alle terme un 
nuovo ruolo nella prospettiva 
dl una organlca riforma sa
nitaria. 

La solidarieta richiesta alia 
cittadinanza per la lotta che 
i termalisti conducono per il 
rinnovo del contratto di la
voro, e dovuta al fatto che lo 
sciopero, e il relativo blocco 
di ogni attivita negli stabi
limentl termali, si ripercuote 
su tutta l'economia cittadina 
che trova negli utenti delle 
terme la maggior fonte dl 
soprawivenza. E" necessario 
percid che tutte le categorie 
lavoratrici diano 11 loro con
tributo e appoggio alle lotte 
dei termalisti affinche venga 
stroncata al piu presto e de-
cisamente 1'lnerzla tngiustifi-
cata e lrresponsabile che la 
Intersind oppone alle gluste 
rivendicazioni della categoria, 
perche le prospettive sociall 
delle stesse rivendicazioni 
porterebbero anche, attraver
so un maggior numero dl 
osplti curanti, al potenziamen
to economlco dl Montecatini 
e dl tutte le altre stazionl 
termali nazionali. 

Luciano Bertasi g. b. 
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