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Una delle cause 

del mancato sviluppo 

Piu bassi 
i salari 

nelle regioni 
meridionali 

L'indagine IASM - Le 
piattaforme contrat-
tuaii indicano le vie 
concrete per superare 
I'inferiorita - II mlnl-
salario non attira gli 

Investlmenti 

L'Istituto per I'assistenza alio 
sviluppo del Mezzogiorno (IASM) 
pubblica i risultati dell'indagi-
ne sul Littunito e costo del 
lavoro di aziende die hanno 
unita productive nelle regioni 
meridionali. L'indagine e par-
ziale (fra i gruppi industnali 
che non hanno fornito elementi 
sufflcienti di analisi trovinmo 
quelle del gruppo Montedison 
e della Finsider) ma signili-
cativa. E' risultato che nel 
1970 il salnrio dei lavoratori 
meridionali era mediamente del 
17.7C5» inferiore rispetto ai col-
leglii delle stesse aziende ma 
addetti a impianti del N'ord: 
nel 1969 il divario negativo era 
del 14.7̂ 0 e vi e stato quindi 
un allargamento proprio all'in-
domani dei rinnovi contrattuali. 

Da un punto di vista econo-
mico 1'arbitrarieta (o funzione 
di classe che dir si voglia) 
del divario e lampante. Gli 
stessi gruppi imprenditoriali 
realizzauo negli impianti del 
Nord un fatturato inferiore (12 
milioni per addetto al Nord; 
16 milioni al Sud) ma pagano 
un salario superiore (3 milioni 
e 200 mila al Nord e 2 milioni 
e 700 mila al Sud). L'inciden-
za del costo del lavoro sul fat
turato (qui abbiamo fatto ugua-
le il salario al costo del lavo
ro) e del 19.1% al Sud e del 
26.9% al Nord. Cid ehiarisce 
anche quanto r.ia arbitraria 
l'idea (cioe dirctta a sollecitare 
interessamento con offerta di 
extraprofltti) secondo cui sa-
rebbe il costo del lavoro a de-
terminare gli investimenti: se 
cosi fosse, il Mezzogiorno. aven-
do un costo di lavoro assai 
basso (le infrastrutture le pa-
ga lo Stato insieme ad altre 
cose) dovrebbe ricevere «spon-
taneamente» piu investimenti 
del Nord. Cosa che non acca-
de. per l'importanza che han
no l'integrazione fra imprese e 
la prossimita dei grandi mer-
cati ai fini della redditivila in-
dustriale. 

LE CAUSE — I salari piu 
bassi dei lavoratori meridio
nali mettono in evidenza alcu-
ni aspetti del rapporto di la
voro in generale che i rinnovi 
del 1969 sfiorarono e che sono 
«centrati». invece. nelle piat
taforme contrattuali presentate 
quest'anno. II minor salario 6 
infatti quasi sempre dovuto: 
1) alio qualifiche piu basse at-
tribuitc. cominciando dalla per-
centuale di apprendisti fino al-
l'ingiustificata permanenza di 
un gran numero di operai fra 
i «generici»: 2) alia minore 
anzianita di lavoro, in quanto 
l'elemento anzianita esercita un 
peso eccessivo nella determi-
nazione del salario: 3) alia ten-
denza delle imprese con impian
ti al Nord a tenervi anche i 
centri amministrativi e di ri-
cerca scientifico tecnica. il che 
abbassa la qualiMca media del-
l'organico nel Sud: 4) alia mag-
gior presenza di * lavoro nero ». 
appaltato o commissionato a 
domicilio. oltre alle assunziom 
temporanee. 

Alcune di queste cause sono 
insieme anche * conseguenza ^ 
dei bassi salari. in quanto ri-
salgono alia precarieta del mer-
cato del lavoro e al generale 
basso potere d'acquisto del la-
voratore meridionale. Anche se 
nel Mezzogiorno si insediassero 
cento altre grandi imprese che 
producono essenzialmente per 
es porta re (come quelle previste 
dal « Piano chimico >) la situa-
zione non cambiera molto. L'au-
mento della massa dei salari. 
spingendo in alto le categoric 
piu basse di lavoratori. rima-
ne un'esigenza generale per 
conquistare nuove possibilita di 
sviluppo per il Mezzogiorno. Le 
piattaforme contrattuali di chi-
mici. cdili. metallurgy, ah 
mentaristt pongono ora con for-
za questi problcmi. 

SINDACATO — I lavoratori. 
presi per categoric portano 
dunque avanti una concreta 
azione meridionalista. Anche nel 
loro insieme. battendosi per mi
nimi di pensione unificati a lo 
mila lire e collegati ai salari 
nazienali. svolgono un'azione 
meridionalista essenziale in 
quanto 1'30% della spesa andra 
a potenziare il mercato mler-
no e quindi le possibilita di 
sviluppo delle regioni mendio 
nali. Tuttavia ci sono dei « me 
ridionalisti > per i quali il Sin 
dacato do\rebbe fare qualcusa 
d'altro e si pcrmettono il lusso 
di disintercssarsi del reale mo 
virr.ento prodotto dai lavorattv 
ri. Nel « Documento n. 25 > del 
Gruppo di Bari (pubblicato ora 
nei nn. 3132 di < Mondo eco 
nomico >) si legge che: «E" 
stato portato avanti (mora dal
le central! sindacali un discor-
BO meridionalista che. cntro cer-
ti limiti. ha rappresentato un 
fatto nuovo. Si attende ora le-

f ittimamente. alia vigilia del 
autunno sindacale. la ricon 

ferma del documento unitano 
sul Mezzogiorno c insieme una 
presa di posizione sul disegno 
di legge sull'aumento del fondo 
GEPI. sulla legge tessile. sugli 
investimenti dcll'EXI noll'ltalia 
centrale. sulla concentraz:one e 
la politica di disinccntivi ai 
Nord». c altre analogic que 
stioni. Si ha I'irr.pressione — a 
parte ccrti accenni a imposta 
zioni dirette a dividere i lavo 
raton del Nord c del Sud — 
che si voghano dal sindacato 
piu parole che fatti e, comun 
que. che non si approzzi affat-
to ci6 che fa. La richiesta pu6 
esscrc ritorta: si pronuncinn i 
€ meridionaiisti > sulle concrete 
•celte contrattuali e di riforma 
del sindacato c diano il Inro 
aapoggio alle lotte in corso. 

Vasta positiva risonanza dopo la conquista del patto 

I bracciantI: ora si applichino 
gli istituti del nuovo contratto 
II padronato tentera di resistere snqli elementi piu qualificanti - Vigifonza dei lavoratori - Una nota 
sindacale - Aperte ancora alcune vertenze provinciali - Bloccate ieri le aziende agrarie del Vicentino 

Vasta positiva risonanza net 
lavoratori interessati e nel 
mondo sindacale e politico ha 
sollevato l'accordo per il nn-
novo della contrattazione na
zionale degli operai agncoli. 
I commenti dei lavoratori so
no improntati ovunque a le-
gittimo orgoglio per la grande 
lotta condotta e i positivi ri 
sultati conseguiti che hanno 
sconfitto prima la resistenza 
del governo sulle question! 
previdenziall e oggi quella 
agraria sul contratto. Vi e 
inoltre nel lavoratori la consa 
pevolezza di aver contnbuito 
a far avanzare l'insieme del 
movimento operalo 

II padronato sconfitto — dl 
ce una nota sindacale — po-
tra tentare di resistere nella 
fase di recepimento e applica 
zione. per atteniiare la porta-
ta del successo dei lavoratori 
e intaccarne gli elementi pm 
qualificanti. Ma ogni tentati 
vo padronale non potra che 
srontrarsi con la vigilanza dei 
lavoratori ben decisi a difen 
dere e portare avanti i diritti 
conquistati: dal tempo inde 
terminato alia garanzia di oc
cupazione annua minima: dal 
diritto a contrattare i pianl 
colturali alle qualifiche: dalla 
rottura delle piu arretrate con-
dizioni salariali ai diritti sin
dacali. 

La garanzia di occupazione 
minima conquistata per mi-
gliaia di lavoratori e la conse 
guente dilatazione complessiva 
dei livelll di occupazione per 
tutta la categoria che non po 
tranno realizzarsi in modo in-
dolore perche si scontrano con 
orientamenti economico pro-
duttivi e di politica agraria 
che hanno sempre fatto della 
compressione della condizione 
di lavoro uno dei loro capo-
saldi. 

Ma proprio per cio — prose-
gue il comunicato — il terre-
ho della futura azione sinda-
dacale si dilatera: da una par
te per difendere e gestire con-
cretamente nelle aziende le 
conquiste: dall'altra per unifi-
carsi al livello di zona e dl 
grandi comprensori geografici 
con tutte le altre categorie di 
lavoratori per affrontare su 
oblettivi specifici e generali i 
graodi temi dell'occupazione e 
delle riforme. 

E' nella sottolineatura di 
questi valori piu generali del-
l'accordo degli operai agricnli 
che opportunamente si sono 
soffermate le Confederazioni e 
i sindacati industriali. In que
sts comunanzi di valutazioni 
la riprova che anche nelle 
grandi lotte autunnali contl-
nuera e si consolidera la atti-
va e operante convergenza di 
obiettivi e di azinni tra operai 
industriali e operai agrlcoli 

Gli acirmi 
vicentini 
costretti 

a trattare 
VICENZA. 11 

I 4.300 braccianti vicentini 
hanno oggi scioperato per il 
rinnovo del contratto provin-
ciale La lotta. ha ottenuto un 
primo importante successo: 
gli asrari hanno accettato la 
ripresa delle trattative per il 
18 asosto. 

Questo si deve anche alle 
nuove alleanze che i braccian
ti hanno saputo stringere at-
torno ai propri obiettivi Tra 
l'altro hanno saputo racco-
gliere la solidarieta di ammi-
nistrazioni comunali della 
provincia. 

Lo sciopero era stato decl-
so da un convegno provincia-
le unitario dei delesati di 
azienda e oreparato da decine 
di assemblee di lavoratori 
ajiricoli. Anche per questo nv> 
tivo si e avuto un surcesso 
della lotta. in particolare al!^ 
« stalia sociale ». di A^uel'aro 
dove si nroduce il latte San 
Bovo venduto in tutto il Ve-
neto. 

Nella mattlnata si sono svol-
tl incontri tra delesnzioni de; 
braccianti e sindacalisti con \* 
amministrazioni comunali d! 
Noventa. I^onigo. Poiana. Ca-
misano e Rosa per imrjegnare 
gli enti locali a sostenere la 
lotta in corso Dopo la conqui
sta del patto nazkmale. la 
strada dei braccianti vicenti
ni b certamente facilitate an 
che perchG a!cune conquiste 
di fondo hanno parflcolare rJ-
percuss:one sul tioo di aaricol 
tura vicentina. cosi ad esem 
pio quella del rapporto d; la
voro a tempo indetemvnato 
che per Vicenza rappresenta 
la stabilita deH'occupaz:one 
per la quasi totahta degli ad 
detti 

L'accordo n^ionale ha pro 
vocato una pas;tiva npercus 
sionc nella provincia di Vcne 
z:a che da mesi e in lotta per 
U rinnovo del contratto. e do
ve ieri si e raggiunto l'accordo 
provinciate per t 9000 lavor* 
ton agricol: Aisieme alle 40 
ore. il tempo indetermimto 
la discussiop.e dei piani coit'i 
rail, i diritti s;ndacah previ 
sti dal Patto nazionile si i> 
a.'fermato un migl.oramento 
silannle d: 93 104. Hi lire al 
l'ora rispettivamente per Tope 
raio comune, quahficato e spe 
cializzato. Altri migl:oramen 
H sono stati conseguiti nell'in-
casellamento delle qualifiche e 
con la riduzione di 1 ora nel 
lavorl nocivi. 

In Calabria i sindacati nan-
no chiesto la ripresa degli ln-
rontri. 

Non hanno capito bene 
A nessunu piuce ammettete 

una scon/itta, speciatmente tn 
uno scunlro dl intertssi me-
dtuto IN sede politico. Ma die 
lu Lun/uyiicultuia u/fei ini.co 
me ha fatto, che l'accordo per 
il contiatto nazionale dei 
braccianti «non ha recepito 
aivtine riclueste dei sindacati 
nvolte all'xnserimento del sin-
dacato nella vita dell'azienda, 
e cioe la contrattazione mien-
date e la utiltzzazione dei 
ptani colturali, previsti dalla 
leyije. all'evulente tine di e 
seratare un'ingerenzu nella 
ye m tone (iell'tmpresa aartva 
la» e una falsilicazione dei 
fatti pertcolosa Smooli im 
prenditori e organizzaziom lo
cali dealt at/ricoltori potreb 
bero prendere alia lettera il 
commento della (.'oniaortml 
tura tniziando, in tal caxo, 
un sabotapQio preventivo al-
l'accordo appena concluso 

NeU'accordo sta scritto che 
Vimprenditore agricolo si im-
pegna a trasmettere t piani 
colturali. con I'indicazione del 
(abbmonno di manodopera, al
le commissioni sindacali in-
tercomunali previste dall'arti-

colo 41 del contratto nazio-
nule. Nessuno pensera che t 
comituti inter comunali voglia-
no - Jarsene un archivio; se 
non altro perche" fe dtchtara-
zioni /mora presentate sono 
risultate stslematicamente fal
se quanto at fabbisogno di 
manodopera, lacunose circa i 
piani e quindi utili soltanto 
per aprire delle vertenze a-
ziendnli Ed e questo. appun 
to. che intendono tare i sin
dacati. 

E' un problemu che va oltre 
il stntlucato. rtquarda i par-
titi, gli enti locali e i Con-
sigh regionuli cottituztonal 
mente investitt della politica 
uqricolu e della progunnnui 
zione economica. dei piani di 
zona e del finanziamento del 
pwgrammi di ammoderna-
mento agricolo Con un'agrt-
coltura nella quale il pro 
dotto vendtbile (6 mila mi-
Itardi) si reahzza sulla base 
di mterventi pubblici per at-
meno duemila miliardi — pre
videnziali, in forma di con-
tributi non paqati e di pre-
stazioni pagate nauaimente: 
negli investimenti; per la 

« protezione » del mercato ecc. 
— parlare ancora di .«Inge-
renzu nella gestione dellim-
vresa agricola » ogni qualvol-
ta si chtede conto del modo 
in cui e impiegato il danaro 
fornito dai contribuenti e inac-
cettabile. 

E' tempo che i piani azlen-
dali siano esaminati serla-
mente non solo dal sindacato 
ma anche dagli organi di 
programmazione regionale. e 
non solo per le scelte prodttt-
tive, ma proprio per imporre 
livellt ad eg nali di occuvazlone 
e n<inetto dei contratti Com-
prendiamo che la Confagri-
coltura si senta incoraagiata 
dal governo di centro destra 
Ma <!P la lotta dei braccianti 
ha insegnato una cosa e pro
prio questa: che I'operazinne 
dt destra non esprime I'orten-
tamento real" del Paese dove 
i rapporti di *orza sono tali 
ia consentire ai lavoratori di 
battersi con successo ed a-
vanzare. Fingendo di non ca-
pire il padronato non pud spe-
rare di cambiare molto la 
real t a. 

Nello stabilimento di Bagnoli, a Napoli 

FUG A Dl G AS A LL'ITALS IDER: 
intossicati died operai 

L'incidente si & verificato in un altoforno durante il turno di notte — Quattro lavo
ratori sono stati ricoverati in ospedale — Gli altri sono stati dimessi dopo le cure 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 11 

Dieci intossicati all'Italsider: 
quattro operai sono ancora ri
coverati in corsia al centro 
traumatologico dell'INAIL di 
Capodimonte e gli altri sei, 
dopo aver ricevuto le cure del 
caso. hanno potato fare ritor-
no alle proprie abitazioni. La 
diagnosi e uguale per tutti: 
inalazinne di gas tossici di 
natura sconosciuta. Probabil-
mente si tratta di ossido di 
carbonio. I lavoratori erano 
nei pressi dell'altiforno 5 
quando dalle « cassette di raf-
freddamento » degli impianti 
si sono sprigionati vapori dei 
gas di alimentazione. brucia-
ti. L'incidente si e verificato 
giovedi notte. 

I lavoratori hanno avvertito 
immediatamente il gravissi-
mo pericolo ed hanno tenta-
to di allontanarsi dal reparto. 
Ma di li a qualche attimo 
sono stati colpiti da malesse 
re ed adagiati a bordo di una 
ambulanza dello stabilimento 
e ad auto private sono stati 

trasporlati al pronto soccorso 
dell'Inail. 

Qui i medici hanno disposto 
il ricovero per Alessandro 
De Santo 32 mini (via Mari-
naro 16. Pozzuoli); Vlncenzo 
Esposito 31 anni (via Leonar-
di Cattolica. Napoli); Antonio 
Spinelli 34 anni (via Enea 70) 
e Vittorio Pierno, 34 anni, 
(via D'Alessandro 80). Sono 
stati giudicati guaribili in una 
settimana salvo complicazio-
ni. Gli altri sei sono stati me-
dicati e la prognosi varia dai 
3 ai 5 giorni. Si tratta di Pa-
squale Di Francia. 46 anni 
(via di Niso 4): Aldo Ferrara 
37 anni (via Sant'Antonio 2. 
Pozzuoli): Giuseppe Matrullo, 
44 anni (via Ascanio 2); An
tonio Salerno 35 anni (via 
Nuovo Piano Regolatore a 
Pianura): Ciro Quotidiano 23 
anni (via Vespucci 2) e Luigi 
Di Stefano 45 anni (rione Ina-
Casa a Casaldiprincipe). 

.Sono in corso indagini per 
accertare le cause della fuo-
riuscita dei gas tossici e le 
responsabilita di questo enne-
simo. grave infortunio nel 
complesso industriale di Ba
gnoli. 

Come si sviluppa a Venezia la lotta per il contratto dei chimici 

SI RAFFORZA AL PETROLCHIMICO 
l'unita fra operai e impiegati 

Tutti gli assistenti dei turni partecipano agli scioperi — La presenza nel consiglio di fabbrica — Pesante con
dizione salariale — Pieno accordo sulla piattaforma rivendicativa e sulla richiesta di parita salanale 

Lavoratori del Petrolchimico in corteo a Mestre 

Sottoscritto nei giorni scorsi 

Negativo accordo separate 
per i bieticoltori dell'ANB 

Ancora una volta questa organizzazione rompe il fronte dei produtto-
ri di bietole a vantaggio degli industriali — I punti dell'accordo 

Un grave accordo separato 
che regola la cessione delle 
bietole 1972 airmda.sir>ji sac 
canfera e stato stiojlato tra 
la ANB (una delle due mag 
giorj organizzaz.oni de; pro-
duttori bieticoli. laltra e il 
CNBi e le societa .saccarifere 
aderenli aH'Asso^ucchero. A 
parte gli evidenti !:mi'.; del 
l'accordo. e'e da souolmeare 
che lo stesso rompe nuova-
mente il fronte unitario dei 
bieticoltori che avrebbero in
vece tutto 1'interesse d. pre-
deniars: uniti alia tra'iativa 
con gli industriali saccarifen. 
Questi comunque i punt: fon-
damentali dell'mtesa 

1) PARTE ECONOMIC* — 
Viene promesso un premie al 
ia produztone superiors al 
quanlitativo dei 71. rm poi-
che e g:a certo che la pro-
du/.one "72 sara inferior* o 
pari a quella del "71 e chiaro 
che. almeno per que-stanno, 
questa voce non ha a'.cun va-
lore. La ANB afTerma che il 
m:gl:oramento giobale sareb-
be d; lire 74.50 per qu.nlale 
di betola, dobbiamo per6 
coasHl^rare cha di questa ci 
fra lire 43 sono r«mb^r.-»aie 
daH'aumento del prczzo dello 
zuccnero e altre 20 lire ien-
gono recuperate da una di-
mmuzione dell'IGE julla bie-
tola e dalla possibilita d: ven-
dere lo zucchero in glacenza 
al prezzo aumentato. FVrtan-
to, per questo accordo gli in
dustriali pagano effettiva men
te soltanto lire 11,50 In piu al 
quintale. . . . . . . 

2) DURATA DUE ANNI — 
La durata plunennale di un 
accordo che. secondo i rego-
lamenti comunitar:. avrebbe 
dovuto essere sottoscrit:.'! an 
nualmente prima delle semi-
ne. poteva trovare ?iii?tifica-
rione solo se que.-to con i 
suoi contenuti. si fosse :nse-
rito in un programma valido 
per il restante per-odo tran 
sitono con Tobiettivo d pro-
durre almeno 14-15 milioni d: 
quintal! di zucchero 

3) POI.PE — II compenso 
per ia rinuncia al ritiro della 
polpa sarebbe portato a lire 
28.25 contro le 40 deilacrordo 
Maraldi-Tesi sottoscritto dal 
CNB l'anno scorso Se •?' con-
sidera che cio mteressi cir
ca il 40 per cento del prodot^ 
to. sono oltre 352 1 m:;:oni 
pagan in meno. Per le polpe 
secche e prevteta la re*t:tu-
zone di 120 chilogramm. per 
ogni 100 quintali 'II bietole 
da pirte delle r.ibb'Mcp'* che 
fanno la evs:cciz:one to»ile. il 
che corrisponde m ^ a m e n t e 
a 9VI00 kk contro J 12f. kg. 
eannti t i per tutti dal'.'.ircor 
do MiraldiTesi Se si tlene 
conTo che i hieticoltor bclsi 
hanno ?ia 200 k<» e che la 
soettanza reale del bieticol
tori (in base al reirolamenti 
comunitari) dovTebbe agei-
rarsi attorno ai 250 Kg. A. net-
to del costo dl essicazione, ci 
si rende conto dl quanto gra
ve sia 11 colpo inferto al set-
tore zootecnlco. 

4) IMPEGNO • DI DARE 
PREST1T1 AL 3 PER CENTO 

DI INTERESSI: non porta 
niente di nuovo. E' una ri
chiesta acquisita M.ilti accor-
i'.i fatti dal CNB. che e "allra 
orgnniz7azione dei bieticolto
ri. ' prevedono prestiti senza 
interessi. 

Concludendo si pu6 dire 
che l'accordo firmato dalla 
ANB comporti un mmcre in-
casso dei produttori ne: due 
anni di 7 miliardi. rispetto 
all'accordo Maraldi-Tes; fir-
mato l'anno scorso e che pud 
essere ultenormente rr.iglio-
rato nel quadro di un'azione 
di sviluppo della bieticoltura. 

In merito all'accordo sepa
rato sottoscritto dalla ANB 
il compagno Selvino Bigi. pre 
sidente del Consorzio nazio
nale bieticoltori e vice pre 
sidente nazionale della Allean-
za dei contadim. ha affermato 
che « esso e stato voluto dal
le societa saccarifere aderenli 
aU'assoziicchero per dividere 
le orgamzzazioni professionali 
dei coltivaton e dei bieticol 
ton e mettere gh operai con 
tro i contadini ». 

Dal canto JUO il compagno 
Pte;ro Coltelh che del CNB e 
il segretano generale ha os 
servato che a a tale accordo 
separato si e arrivati in ma-
niera veramente paradossale. 
I ministeri deiragncoltura e 
della industria, senza convo-
cazioni ufficiali hanno assist!-
to 1'ANB e l'Assozucchero per 
imbastire l'accordo non te-
nendo conto della richiesta 
delle confederazioni dell'Al-
leanza, deil'UCI. del CNB e 
della stessa Coldlrettl. 

Dal nostro inviato 
PORTOMARGHERA. U 

Nella sede del consiglio dl 
fabbrica si tiene l'assemblea 
degli addetti alia manutenzio-
ne. L'esecutivo e rlunito qua
si in permanenza Lo scontro 
contrattuale al Petrolchimico 
Montedison sta raggiungendo 
una asprezza senza preceden-
ti. C'e meno clamore. meno 
« pubblicita » forse rispetto al-
l'autunno caldo del 1969. ma 
in fatto di durezza la lotta 
non teme confronti. La Mon 
tedison attacca. II suo obiet-
tivo esplicito. diretto. e 11 di
ritto dl sciopero Piovono le 
lettere di ammonimento. di 
sospenslone. addirittura 1 
preavvisi di licenziamento. So
no ammoniti i lavoratori che 
rifiutano di fare gli straordi-
nari. Durante le ultime otto 
ore di sciopero. un corteo in 
terno e stato «punito» con 
diciotto sospensionl. 

Intimidazioni 
' Accanto a queste intimida 

zioni oersonali. la direzione ha 
scateriato una offensiva di ca 
rattere generale: quella delle 
cosiddette «ore improdutti-
ve». AH'inizio dell'azione ar-
ticolata (scioperi per turno. 
di otto ore ciascuno) i diri* 
genti del grande complesso 
hanno convocato l'esecutivo 
del consiglio di fabbrica. « Uno 
sciopero di otto ore — hanno 
detto — cioe di un turno su 
tre, deve comportare nel re
parto che lo effettua la per-
dita di un terzo esatto della 
produzione. Se viene superato 
questo limite. Ia mancata pro
duzione verra ulteriormente 
addebitata agli operai con una 
trattenuta per ore improdut-
tive». Ma chi controlla la 
percentuale per cui scende la 
produzione durante uno scio
pero? 

Gli operai rispondono solo 
delle ore di lavoro che. vo-
lontariamente non effettuano. 
Le conseguenze produttive non 
possono nguardarli: specie 
quando tali conseguenze ven-
gono dehberatamente aggra
vate dalla direzione stessa. 
per una precisa scelta anttope 
raia e antisindacaie I lavo
ratori avevano preannunciato. 
con l'intensificarsi dell'azione 
contrattuale. che non avreb 
bero piii accettato di fare i 
« comandati » agli impianti a 
ciclo continuo. La crescente 
automazione negli stabilimenti 
ch:mici (in particolare la Pe 
trokhimica n. 2» consente in 
fatti di effettuare ugualmente 
la produzione a Iivelli di poco 
inferiori al massimo. anche 
con un minimo di addetti II 
preannuncio dello sciopero 
comporta la necessita di disat-
tivare gli impianti nel giro d: 
48 ore. come si fa quando 
occorre procedere alia manu-
tenzione ordmana La direzio
ne invece 11 ha lasciati fun-
z:onare al massimo fino al 
momento dello sciopero. Per 
marli in solo otto ore ha quin 
di comportato una serie di 
incagli e di difficoltA teem-
che che ne hanno ritardato 
ia ripresa per una settimana 
e piu A questo punto la Mon 
tedison s' e messa a strilla 
re. accusando adanni di mi 
liardi a 

o In pratica — sentiamo di
re al consiglio di fabbrica — 
vogliono svuotare !o sc:opero 
di qualslasi efficacta. Se noi 
ci fermiamo e la produzione 
continua ugualmente. la di
rezione addirittura ne ricava 
un vantaggio perche le ore 
di sciopero non ce le paga, 

Noi invece vogliamo colpire 
al maulmo gli Interessi pa-

dronali con 11 minimo di sa-
crifici». • 

Domandiamo quale sia la 
partecipazione degli impiegati 
alia lotta in corso. Rispondo
no i compagni del consiglio dl 
fabbrica: «Tutti gli assisten
ti -di turno hanno participate 
agli scioperi articolati. Non co
si i caplreparto ed i tecnici 
di giomata Va detto peral-
tro che le categorie degli im
piegati. anche se non nella 
stessa misura e non altrettan-
ta combattivita degli operai. 
sono largamente presenti nel
la battaglia contrattuale. 

Su 7 mila dipendenti del Pe
trolchimico. 1.200 circa sono 
impiegati. altri 400 apparten-
gono alia categoria . « Q.S. » 
vale a dire qualifiche special!. 
II loro peso e pertanto note-
vole. Una massa che la dire
zione del monopolio. fino a po-
chi anni fa. riteneva di poter 
manovrare a proDrio piacl-
mento. ma che a partire dal
la lotta aziendale del 1968 e 
venuta acquisendo progressi
va mente la consapevolezza 
che i propri interessi coinci-
dono con quelli degli operai. 

Su quale piano? « Prima di 
tutto — ci rispondono — su 
quello retributivo. Gli Impie
gati d'ordine, quelli di quarta 
categoria. percepiscono meno 
di un operaio. 67 mila lire al 
mese. Si passa poi alle 120 
mila (comprensive di tutti gli 
accesson e indennita) dell'im-
piegato di terza. Un Ingegne-
re viene assunto come impie
gato di seconda categoria con 
195 mila lire al mese. Dopo 
due anni passa di prima ca
tegoria ed arriva a 220 mila 
lire». Non e difficile capire, 
di fronte a queste cifre. quan
to sia diffuso il ma I con ten to 
e come sia sentita Ia riven-
dicazione di un generale au-
mento degli stipendi. Gli Im
piegati del Petrolchimico han
no tenuto una loro assemblea 
durante la fase preparatoria 
della piattaforma contrattua
le della categoria. Ne condivi-
dono i punti qualificanti. com-
presi quelli normative che mt-
rano a parificare o quanto nw-
no ad accorciare le distanze 
nel trattamento fra operai e 
impiegati. Si va cioe facendo 
strada !a convinzione che solo 
in un avanzamento generale. 
e non in cond:z:on! d'. presunto 
privilegio rispetto agli operai. 
pud ven:re un mighoramen-
to per tutti 

I tecnici 
D'altro canto, moiti Impie

gati delle caiegorie tecniche 
cordividono sostanziaimente. 
con gli opera: i disagi e le 
difficolta di un ambiente di 
lavoro duro e ingrato come 
quello del Petrolchimico. Per 
gli amministrativi. poi. ch.a-
matl — in nome della chiu-
sura dei conti di fine mese — 
a fare dello straord:nar:o una 
normalita (quasi sempre la 
giomata di lavoro non e infe
riore alle dieci ore. e pud 
g'.ungere fino a 12 o 14). Ia ri-
vendicazione della riduzione. 
dcH'orano e di un ampliamen 
to degli organ'ci acquista un 
rilievo fondamentale 

Certo - dicono ancora al 
cons:gi:o di fabbrica — !a 
pressione psicolog:ca della 
azienda. il timore di perdere 
il posto e non riuscire a mse-
rirsi altrove una mentalita 
non ancora approdata alia co-
scienza di classe degil ope
rai. limita la presenza nella 
lotta e nellazione degli im
piegati. Sono perd lontani i 
tempi in cui gli impiegati in 
blocco venivano considerati 
dei crumlri. 

Dopo I'incontro con il ministro 

Governo piu arretrato 
sulle richieste 

dei 200.000 ferrovieri 
Un comunicato dei sin
dacati che confermano 
lo sciopero del 23 • 24 
agosto - Ribadito il di-

niego sugli appalti 
Le segreterie nazionali del 

SF1-CGIL. SAUFI-CISL. SIUF-
UIL hanno valutatp I'esito del-
l'incontro che si e svolto ieri 
con il ministro dei Trasporti in 
relazione al preannunciato scio
pero dei ferrovieri per il 23-24 
agosto. Sul merito del colloquio 
i tre sindacati rilevano: 

a) che sul piano poliennale 
di investimenti per l'ammoder-
namento delle Ferrovie dello 
Stato sono state ripetute le so-
lite generiche dichiarazioni di 
inizio di discussione nel CIPE. 
che peraltro non garantiscono 
affatto Tesistenza di volonta 
politica del Governo di asse-
gnare all'azienda i mezzi ne-
cessari per l'assolvimento ur-
gente dei compiti che le spet-
tano nel settore dei trasporti; 

b) che sugli appalti il mini
stro ha conrermato il diniego 
del Governo per Ia abolizione 
dell'istituto e sulla copertura 
dei fabbisogni organici non si 
e avuta alcuna novita rispetto 
agli incontri precedenti, men-
tre e sempre piu urgente rea-
lizzare i programmi di assun-
zioni per garantire la regola-
rita del servizio. 

Peraltro affrontando le altre 
questioni del personale. il mi
nistro dei Trasporti. a nome 
del Governo. ha espresso una 
posizione piu arretrata rispetto 
ad altri colloqui, infatti sotto il 
disegno di legge per l'indennita 
di missione e di compenso per 
assenza dalla residenza ha 
smentito la decorrenza del prov-
vedimento dal 1. luglio 1971. 
come invece era stato concor
d a t coi ministri precedenti. 
mentre per quanto concerne 
l'adeguamento del premio indu
striale. il Governo ne propone 
una ristrutturazione assoluta-
mente inadeguata. 

Le segreterie nazionali dei 
sindacati unitari dei ferrovieri 
fanno rilevare che sulle que
stioni fondamentali di politica 
economica sociale. quale il pia
no poliennale. gli appalti e la 
copertura degli organici. il Go
verno mantiene inalterata la po
sizione di chiusura. mentre per 
i prowedimenti economici ri-
guardanti il oersonale l'inten-
zione dei pubblici potcri e ad
dirittura quella di far retroce-
dere la parte piu giovane e bi-
sognosa della categoria da po-
sizioni gia acquisite. 

Per l'insieme di queste ra-
gioni le segreterie nazionali SF1. 
SAUFI e SIUF giudicano il ri
sultato dell'incontro negativa-

mente e per certi aspetti anche 
provocatorio ed indicano nei 
pubblici poteri la sede delle 

gravi responsabilita dei disasi 
che deriveranno agli utenti ed 
al paese dalla prossima azione 
sindacale. che alio stato delle 
cose viene confermata. 

Il programme 

di scioperi 
dei piloti 

Mario Passi 

Sono riprese ieri le tratta-
tive tra i rappresentanti sin
dacali dei piloti e quelli del-
rintersind-Alitalia. II mini
stro del lavoro. Coppo e :1 
sottosegretario Tedeschi. en-
trambi impegnati al Senate 
hanno convocato le due parti 
a palazzo Madama dove la 
riunione e iniziata poco dopo 
le 11.30. 

Gli scioperi intanto prose-
guono e fanno registrare no-
tevoli adesioni: si pensi che 
ieri. un solo aereo e partito 
da Torino, o che l'Ahtalia ha 
annul la to sei degli undic: voli 
di Iinea da Londra a locaiita 
italiane. Per oggi giomata di 
sciopero. questo e il program-
ma delle astens-.oni dal lavoro: 
Per i «Boeing 747» dell'Ali-
talia i piloti sospenderanno 
tutte le partenze da Roma. 
previste dalle 9,30 alle 18.30 
di oggi (ora locale). Sono an
che previsti scioperi dei pilo
ti dei * B. 747 » in partenza da 
Milano (dalle 12 alle 20) e 
da New York (17.30-3.30 di 
domani 12 agosto) per qual-
siasi destinazione. 

Sono previste astensioni dal 
lavoro dei piloti dei «DC 8 n 
in partenza dalle 7 alle 15.30 
(ora locale) da Teheran. 

Si asterranno dal lavoro dal
le 6.30 alle 12 e dalle 18 alle 
22.30 1 piloti del «DC 9» e 
«Caraveile». bloccando !e 
partenze degli aerei a loro af-
fidati negli aeroporti nazionali. 

Per quanto riguarda I'ATI, 
i piloti interessati alio scio
pero odierno sono quelli chp 
hanno le partenze fissate dal
le 13 » alle 17 In tutto 11 terri-
torio nazionale. Infine. per la 
SAM, i piloti sospenderanno 
le partenze previste da Paler
mo (7,15 - 12,15). Pisa (6.30) -
11.30). Rimini (14 • 19). Mila
no 12,30 • 17,30) e Torino 
(12,30 - 17,30). 

E' morto 
Gaetano 
Marzotto 

Gaetano Marzotto, presiden-
te dell'omonimo gruppo tessi
le, conte di Valdagno e di Ca-
stelvecchio per particolari me
rit! fascisti, e morto ieri a 
mezzogiorno nella sua casa di 
Valdagno all'eta di 77 anni. 
Con lui scompare una delle ul
time figure di quel tipo di pa
dronato italiano che ha ca-
ratterizzato gli anni della for-
mazione e del consolidamento 
dell'industria nazionale. La 
fortuna dell'industriale Gaeta
no Marzotto ha coinciso. per 
buona parte, con la sua «fe-
delta » al regime fascista. Di-
venuto erede. nel 1921 di una 
parte degli stabilimenti co-
struiti dal nonno (che anche 
lui si chiamava Gaetano). riu-
scl agli inizi degli anni trenta. 
con operazioni baneane ehe 
furono giudicate poco nrtodos-
se e, soprattutto legandnsi ma-
ni e piedi al fascismo, ad 
estromettere i cugini e ad im-
padronirsi di tutto il com
plesso. 

Pu uno di quegli industria
li che finanziarono il fascismo 
e ne ricevettero in cambio ap-
poggi politici, onori e, quel 
che piii conta. possibilita di 
realizzare buoni affari; Mar
zotto tra l'altro fu uno dei 
maggiori fornitori di divise 
per Pesercito italiano durante 
la seconda guerra mondiale. 

Nel 45'. dopo essere sfuggi-
to (era riparato in Svizzera) 
alia fucilazione decretata dal
le formazioni partigiane della 
vallata, rirornb alia direzione 
del complesso tessile [nizio 
poi, negli anni '50. il secondo 
« boom » della dinastia, attra-
verso gli investimenti nel 
campo turistico (la catena dei 
Jolly-hotels) e in quello agri
colo (l'azienda Sfai-Zignago). 
ontinub l'attivita politica, le-
gandosi questa volta al PLI 
(il figlio Vittorio fu eletto piii 
volte deputato liberale). Al suo 
nome e legafa anche l'istituzio-
ne del « Premio Marzotto». 
Lentamente, poi, abbandon6 
la direzione attiva del gruppo. 

Un altro figlio. Giannino, 
che dal *f>6 era consigliere de
legate, divenne nel 68 presi-
dente della Marzotto. Ma pro
prio in quegli anni i lavorato
ri tessili degli stabilimenti di 
Valdagno furono protagonisti 
di memorabili battaglie sinda
cali per 1'occupazione e la di-
minunzione dei carichi di lavo
ro che culminarono prima nei 
violenti scontri con la polizia 
del '68 e nell'abbattimento 
della statua del fondatore del
la dinastia. e poi l'anno suc
cessive, nell'occupazione de
gli stabilimenti per un mese. 

Sfiduciato della scarsa ca-
pacita dirigenziale dimostrata 
dal figlio. il vecchio Gaetano 
riprese allora la presidenza 
della Marzotto. carica che ha 
tenuto fino alia morte. 

Si e concluso 
la vertenza 
della SIP 

Nella giomata odierna. con 
la sottoscnzione del verbale di 
accordo per il rinnovo del con
tratto di lavoro. e giunta for-
malmente a conclusione la ver
tenza iniziatasi nella categoria 
il 16 febbraio scorso. La firma 
dell'accordo e avvenuta in se
de SIP. dopo che nei giorni 
scorsi i lavoratori in centinaia 
di asscmblee. tenute in tutto 
il paese. avevano espresso a 
larghissima maggioranza pa-
rere favorevole nei confronti 
della bozza di accordo. 

I risultati fondamentali pos
sono essere cosi nassunti: rias-
sorbimento in SIP di una par
te dei lavori concessi in 
appal to e conseguente assun-
zione di 1300 lavoratori delle 
imprese; nuova classificazione 
del personale con riduzio
ne delle dodici class! a dieci 
Iivelli e conseguente avanza
mento di circa tredicimila la
voratori; raggiungimento auto-
matico del livello di specializ-
zazione per tutti i lavoratori 
operai e telefonisti. accelera-
zione dei meccanismi di pro-
mozione per altri lavoratori; 
aumento di lire diecimila e-
guale per tutti per il 1972 e 
ulteriore 6 ^ a partire dal pri
mo gennaio 73; ampliamento 
di rapporti consultivi e nego-
ziali circa i piani di assunzio-
ne. nuove tecnologie. svilup
po az;endale. antinfortunistica. 
ecc da realizzarsi a livello na
zionale. regionale e di azenzia; 
miglioramenti di istituti nor-
mativi. 

Con l'ultimo atto, la iigla 
deH'accordo. si e conclusa 
— ogni astensione infatti e 
sospesa — una dura verten
za protrattasi per mesi che ha 
posto sul tappeto problemi so-
cialmente qualificati, che sono 
stati temi di un ampio ditet-
tito Ira i 35 mils lavorttori. 


