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Nuove mfstificaztonl 

del padronato 

Quanti sono 

e dove vanno 
i profitti 

industriali 
I bilanci delle impre
se, carichi di rendite 
e interessi bancari, 
non dicono la veri-
ta sulla accumulazio-

ne del capitale 

Da quando il Governatore del-
la Banca d'ltalia ha detto chc 
« l'industria italiana ha perso 
400 miliardi nel 1971 > la stam-

r padronale e governativa non 
piu riuscita ad abbandonare 

un giorno soltanto l'argomento. 
I lavoxatori sarebbero riusciti 
ad abolire il profitto. non solo. 
ma persino a mangiarsi un pez-
zetto di capitale: cose mai vi-
ste sotto i cieli del mondo mo-
derno. Poche settimane dopo 
questa « rivelazione > c'e stata 
la sortita dell'Associazione fra 
le societa per azioni, l'organi-
smo che durante il fascismo 
faceva le veci della Confindu-
itria, ed ora e da tempo ridotta 
a funzioni statistiche. Con una 
improvvisata indagine sui bilan
ci delle imprese l'ASA ha dimo-
strato ancora una volta che il 
profitto, mot ore del sistema, era 
stato abolito ed ormai l'indu
stria italiana era un aeroplano 
che volava senza motore. 

II 28 luglio il Direttivo della 
Confindustria ha tuonato mi-
naccioso: c senza profitti. nes-
aiina ripresa». Subito dopo e 
tomato a piovere. sotto forma 
di una notizia — cui ha dato ri-
lievo soltanto il quotidiano con-
flndustriale — sccondo cui il 
Comitato Scientifico della Pro
grammazione ha iniziato una 
nuova indagine sui bilanci del
le imprese. per aceertare ap-
punto se questi profitti c'erano 
o non c'erano. Intanto perd si 
apprendeva che gli interessi pa-
gati alle banche dalle industrie 
italiane erano saliti dal 62% al 
74% delPattivo in un solo anno 
(fra il 1969 ed il 1970). Dove 
avranno preso i soldi per pa-
gare gli interessi se non ave-
vano profitti? E cosa sono. 
quelle percentuali. se non una 
quota dei profitti totali? 

SCHERZI - I dirigenti di 
Mediobanca, un istituto finan-
ziario in comune alle banche a 
partecipazione statale, devono 
essersi sentiti minacciati dalla 
concorrenza del Comitato Scien
tifico della Programmazione ed 
hanno deciso di affidare ad un 
«grosso> giornalista la diffu-
sione anticipata (il fascicolo si 
annuncia per ottobre) dei dati 
della propria indagine su 555 
fra le piu importanti societa 
italiane. La «perdita» delle 
imprese risulta. dai dati Me
diobanca, c rettificata > in au-
mento fino a 789 miliardi di lire 
al netto di utili distribuiti per 
170 miliardi di lire; le perdite 
effettive salgono quindi a 959 
miliardi di lire. 

n giornalista in questione. 
Cesare Zappulli del «Corriere 
della Sera >, caricato di cifre 
tanto gravi e partito in quarta 
per annunciare la fine dell'eco-
nomia italiana. Tanto piu che 
ad un certo punto si e imbat-
tuto in un dato — l'aumento 
dell'incidenza dei salari sui fat-
turato dal 22.5% nel 1968 al 
26.2% nel 1971. sempre per il 
gruppo di 555 imprese — che 
gli e sembrato una provoca-
zione tale da fargli dimenti-
care che in quel 3.7% di mag; 
giore incidenza poteva esserci 
compreso anche il suo stipendio. 
Ed il fatto — come oggi rico-
nosce anche un dirigente della 
Confindustria. senza far tante 
storie — che prima del 1968 i 
salari erano stati sacrificati ol-
tre quel limite che anche un pa
drone pud ritenere «ragione-
vole>. 

I dirigenti di Mediobanca, vi-
sto che il giornalista era di boc-
ca buona. hanno approfittato 
dello Zappulli. Infatti gli han
no nascosto due altre sezioni 
dell'mdagine: i conti delle ban
che e quelli delle societa di as-
sicurazioni. Ha visto i debiti 
ma non e riuscito a trovare i 
credit!: ha esaltato le « perdi
te > senza accorgersi che ac-
canto ad esse si sviluppava una 
delle piu grandi accumulazioni 
finanziarie che l'ltalia abbia co-
nosciuto (i 7 mila miliardi di 
depositi bancari in piu del 1971). 
Ed ha conclu50 che « gli operai 
non lavorano> solo perche lui 
ha lavorato male. 

I COMTI - Secondo «1'An-
ywano della contabilita nazio 
nale>. che arriva per ora al 
1970 O'lSTAT dara presto il 
1971) i « redditi di capitale del
le famiglie > hanno raggiunto 
per queU'anno 4.512 miiiardi di 
lire: il «risparmio > dehe so
cieta 841 miliardi: i redditi di 
capitale deH'amministrazione 
pubblica 1-266 miliardi. I lavo-
ratori italiani. in queU'anno. 
hanno dunque dato al capitale 
in forma pura almeno 6 500 mi 
liardi (ci sono. poi. i redditi mi-
tti degli imprenditori). Vero e 
che i 4.512 miliardi di redditi di 
capitale si ripartiscono in: 1) 
2103 miliardi alia rendita; 2) 
2111 miliardi agli interessi su 
capitale di prestito: 3) 298 mi
liardi dividend! e utili di so
cieta ma la ripartizione di que
sta parte di plusvalore fra i tre 
•genti del capitale non la deci-
dono i lavoratori: anzi. sono i 
lavoratori e non la Confmdu 
•tria che chiedono l'abolizione 
delle rendite e la riduzione del 
costo del denaro alle piccoie 
imprese. Insomnia. i debiti del
le imprese non sono debiti dei 
lavoratori, le loro «perdite» 
non indicano affatto die gli 
operai non producono plusva
lore. Ne producono meno di 
quanto i padroni desidenno. ma 
non e nemmeno col pa degli ope
rai se l'industria ha lavorato 
solo fra il 70 e 1'80% della sua 
capaota. Percid, con buona 
pace dei campioni della cialtro 
neria nazionale nlanciati dal 
centro destra. i lavoratori esi 
gono ora nuovi ed onerosi con-
tratti proponendo questo come 
gontributo ad un divcrso tipo 
M iviluppo economico. 

Nuove iniziative nei complessi petroichimici 

Non ha soste la lotta 
dei lavoratori chlmici 

Forte mobilitazione in vista della trattativa per ii rinnovo del 
contratto — Azioni articolate nelle aziende a ciclo continuo 

Prosegue 1'iniziativa di mo
bilitazione e di lotta nel set-
tore chimico e nei settori col-
legati per il rinnovo del con
tratto nazionale di lavoro e 
in previsione della prossima 
sessione di trattative previ-
sta per il 23. 24 e 25 agosto. 

In particolare nei petroichi
mici e nelle fabbriche a ci
clo continuo, ove non si effet-
tua la tradizionale pausa fe-
riale. si sono sviluppate, nel-
l'ambito della generate indi-
cazione delle otto ore settima-
nali di sciopero pro capite, 
azioni di lotta articolata per 
reparti. per turni e per cicli 
di lavorazioni. In un comuni-
cato la Federazione unitana 
dei lavoratori chimici sinte-
tizza il quadro delle iniziati
ve in atto in questi giorni. 
La partecipazione dei lavo
ratori dimostra l'alto poten-
ziale di lotta della intera ca-
tegoria impegnata in un duro 
scontro per battere la provo-
catoria intransigenza del pa
dronato. 

A Porto Marghera ad esem-
pio la programmazione della 
lotta nel mese di agosto pre-
vede nel Petrolchimico Mon
tedison la realizzazione di 
azioni di sciopero nel peno-
do dal 16 al 24: alia Ferti-
lizzanti dal 14 al 26 (le prime 
azioni di lotta di questa set-
timana hanno visto la piena 
adesione dei lavoratori): alia 
Chatillon dal 17 al 31: alia 
Azotati dal 18 al 25. Nel corso 
di questa settimana sono sta
te gia effettuate assemblee 
di lavoratori nello stabilimen-
to della Fertilizzanti: mentre 
sono previste per i prossimi 
giorni riunioni dei consigli 
di fabbrica delle altre azien
de per la definizione puntua-
le delle modalita di azione 
della lotta articolata. 

A Ferrara verranno effet
tuate nei prossimi giorni azio
ni di lotta che vedranno aste-
nersi dal lavoro a giorni al-
ternt tutti i turni operanti nel 
Petrolchimico della Montedi
son. Nelle altre fabbriche del
la provincia intanto e in cor
so 1'iniziativa articolata da 
parte dei lavoratori della Sol-
vay, FRAGD e Bonaccorsi, 
e la mobilitazione permanen-
te sui temi del rinnovo con-
trattuale e sui significato an-
ti operaio e antipopolare che 
assumono le recenti misure di 
aumento dei prezzi delle ta-
riffe telefoniche adottate dal 
governo proprio alia vigilia 
di Ferragosto. 

Anche a Rosignano si riuni-
ra nel corso della settimana 
il consiglio di fabbrica della 
Solvay per decidere le moda
lita di prosecuzione della 
lotta. 

Si tratta di un quadro forte 
mente significative. Nei pros
simi giorni nuove iniziative 
di mobilitazione si avranno 
in numerose altre aziende e 
gruppi. Di questo potenziale 
e di questa volonta di lotta 
non potra non tenere conto il 
padronato nella trattativa or
mai prossima. 

Positive esperienze in Emilia per la gestione democratica delle colonie 

Le vacanze dei bambini devono 
diventare un servizio sociale 

Come si lavora per sostituire il vecchio regolamento prefettizio nel quale si parla di « bonifica » dei ra-

gazzi — II rapporto fra Regione e amministrazioni comunali — La qualificazione del personate 

Nelle colonie rette dai Comunl democratic! — come questa del Comune di Modena a Cesenatico - i bambini non por-
tano divise, 1 genifori entrano quando vogliono e la vecchia im postazione asslstenziale e del tutto superata 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 16. 

« AH'arrlvo In colonia 1 bam
bini dovranno esser sottopo-
sti a doccia, tagiio del capel-
11 e bonifica...». Cosl recita 
un punto del regolamento pre
fettizio per le colonie e a 
leggerlo per Intero (quattor-
dici paragrafi) si stenta a 
credere che esso sia r I mas to 
in vlgore fino all'estate scor-
sa. Quella della «bonifica» 
del bambini non e che una 
delle tante norme che sem-
brano lspirate, per l'arretra-
tezza dell'lmpostazione peda-
gogica, piu al tempi di Da-
vide Copperfield che a quel
li del dottor Spock. 

E' vero che le norme pre-
fettizle, essendo state rltocca-
te alia luce di aue clrcola-
ri del minlstero della Sanita 
abbastanza recenti (sono del 
1955 e del 1961, ma in que
sto settore evidentemente 15 
anni sono conslderati un'ine-
zla), contengono anche alcune 
raccomandazioni < ar lite ». co
me, ad esempio quella che 
In vita 1 dirigenti delle colo
nie a «non far verdere alia 
vita della colonia il tono spi-
gliato e spontanea di va-
canza ». 

Ma si correggono subito, nel 
timore che la spigUatezza — 
si tenga presente che si par-
la di blmbi dal sal ai dodici 
anni — si possa tramutare 
in llcenza, sicche 11 persona-
le e invitato a «sorvegliare 
i minor!» «controllando che 
si svestano col dovuto riguar-
do alia morale» 

In colonie cosl ben orga-
nizzate dal -omandi del pre-
fetti. 1 uenitorl dei bambini. 
e ovvio, sono considerati una 
stonatura. un disturbo Su 

Assemblee e riunioni nei diversi compartimenti per la giornata di lotta dei 23-24 agosto 

Vasta mobilitazione dei ferrovieri 
per la preparazione dello sciopero 

I 220 mila lavoratori costretti alia nuova iniziativa dopo il rifiuto del governo su appalti, in-
vestimenti, e aumento salariale — Una vertenza aperta da un anno — Le rivendicazioni 

II 23 24 agosto i 220 mila fer
rovieri italiani effettueranno 
un nuovo sciopero di 24 ore, 
il secondo in questo mese, do
po quello realizzato il 3-4 ago
sto e che ha visto completa-
mente bloccata la rete ferro-
viaria italiana La nuova azio 
ne, proclamata dai tre sinda 
cati. e stata confermata dopo 
l'esito negativo che hanno fat
to registrare i colloqui svol-
tlsi nei giomi scorsi con 11 
ministro dei Trasporti 

Vasta e in questi giorni la 
mobilitazione della catego-
ria: assemblee, riunioni com 
partimentali e attivi si svol-
gono in ogni provincia. Al 

Indagine ISRIL sulle retribuzioni 

nella piccola e media impresa 

Salario piu basso 
agli operai occupati 
nelle aziende minori 

La situazione retributiva de
gli operai della piccola e me
dia industrta viene anahzzata 
in un'indagine deU'Isnl (Isti
tuto studio e ricerche Indu 
stria e lavoro) dedicata ai 
nnnovi contrattuali del pros-
si mo autunno 

Rilevato che nel 1969 il 45 
per cento degli occupati nel
le industrie mantfatturiere ita 
liane svolgeva la propria at-
tivita. in imprese con un nu-
mero di di pendent: infenore 
a 50, I'indagine pone a con 
fronto le condizioni salariali 
medie dei lavoratori della pic
cola industrta con quelle dei 
lavoratori delle grandi im
prese. 

La differenza di retribuzione 
tra la dimensione aziendale 
minima e quella massima e 
in media — afferma 1'indagi 
ne — del 60 per cento e rag-
giunge valori ancora piu alti 
in settori quali quelli del ve 
stiario, poligrafico e della 
gomtna. In pratica. mediamen-
te, la retribuzione mensile di 
fatto delle piccoie imprese e 
di 121 mila lire, quella degli 
operai delle grandi imprese e 
di 201 mila lire. Inoltre la 
retribuzione minima di fatto 
delle piccoie imprese e di 
515 lire/h pari a 88 mila lire 
al mese, mentre quella mas
sima per le grandi imprese 
e di 1469 lire/h pari a 252 mila 
lire al mese. con una diffe
renza di 165 mila lire mensili. 

Per quanto pot riguarda II 
rapporto tra la retribuzione 
media contrattuale con le re 
tnbuzioni medie di fatto, la 
indagine rileva che per le im
prese che impiegano da 10 a 
100 operai la retribuzione dl 
fatto supera quella media 
contrattuale del 45-50 per cen
to; per quelle che superano 1 
mi lie operai, la differenza b 

del 135 per cento. 
Questi dati — sottolinca 

I'indagine — dimostrano 1'im 
portanza della contrattazione 
nazionale nella determinazio 
ne delle retribuzioni degli ad 
detti alle piccoie industrie in 
confronto a quelli dei grossi 
complessi dove l superminimi 
sono talvolta superon al sa
lario contrattuale 

A rimarcare questo dato, 
I'indagine ncorda che tra il 
1968 e il 1971 si e avuto un 
aumento medio delle retribu 
zioni di 130 lire/h di cui 85 
sono dovute alia contrattazio 
ne nazionale. In particolare 
gli operai delle imprese che 
occupano da 10 a 50 addetti 
hanno avuto un aumento me 
dio orario di 278 lire, men
tre per quelli delle imprese 
con oltre 1000 addetti 1'aumen 
to e stato di 465 lire Di questi 
aumenti il 50 per cento e da 
attribuire alia contrattazione 
nazionale, per le piccoie im 
prese, mentre per le grandi 
imprese solo il 30 per cento 
e attribuibile alia contratta
zione nazionale. Da questi 
dati I'indagine rileva la con 
traddizione esistente fra l'im-
portanza rilevantissima delle 
imprese minori ai fini occu-
pazionali e le condizioni sala 
riali piii precarie degli occu 
pati delle stesse. « II salvatag-
gio delle piccoie imprese» 
conclude I'indagine deve ve
nire da una diversa polltica 
del credito che consenta di 
ottenere dei prestiti a tasso 
agevolato, dalla realizTazionc 
di un sistema di «leasing» 
agevolato, dalla lncentivazio-
ne delle forme dl cooperativa, 
dalla creazione di organism! 
flnanziari in grado di racco-
gliere il piccolo risparmio da 
destinare alle piccoie im
prese. 

centro della discussione non 
solo il significato del recente 
atteggiamento negativo del go
verno, momento del piu gene-
rale e pesante attacco ai la
voratori voluto dalle forze pa 
dronali e dal centro-destra, 
ma anche la necessita che Io 
sciopero sia preparato da un 
lavoro di chiariRcazione. con-
tro le prese di posizione della 
stampa cosiddetta di informa 
zione. e dello stesso minlstero, 
che ha tentato in un comuni-
cato di addossare ai sindaca-
ti la responsabilita della ri 
presa della lotta. 

La vertenza dei ferrovieri 6 
iniziata circa un anno fa- II 
9 settembre *71 infatti i sinda 
cati presentarono una piatta-
forma nvendicativa. frutto di 
un'ampia consultazione di ba
se. In essa. articolata in 9 ca-
pitoli, oltre a miglioramenti 
di carattere economico e nor 
mativo si chiede 1'approva 
zione di leggi e provvedimen 
ti necessari per awiare una 
riforma delle ferrovie che 
sappia privilegiare il traspor 
to pubbl.co. a va.itaggio del 
lavoratori. dei pendolari. del 
la rete mendionale. del setto 
re merci. I punti della piat-
taforma piu in particolare ri 
guardano. 1'ambiente di lavo 
ro. gli appalti, le qualifiche. 
un aumento di 15 mila lire 
mensili. l'abolizione di alcune 
norme « aziendali» 

La vertenza, durante la qua
le. fasi di trattativa si sono 
alternate a fasi di scioperi, 
general! e articolati per com 
partimento. sembrd raggiun 
gere una prima schianta al 
1'inizio di qupst'anno allor 
che si raggiunse un'intesa di 
massima in sede mimsteriale 
I contenutl di tale intesa. 
vennero npresi nel corso di 
successivi contatti fra le par 
ti e furono oggetto del lavoro 
di 5 commissioni tecniche 
miste composte ciee da sin-
dacalisti e rappresentanti del-
I'azienda incancate di mette 
re a punto tempi modi e stru 
menti con cui realizzare le 
nuove conquiste I risultati 
cui erano giunte le commis 
sioni furono sottoposti a fine 
maggio ad una consultazione 
di base. I lavoratori espres-
sero in assemblee il proprio 
giudizio positivo e dettero 
mandato ai sindacati per pas 
sare alia fase della realtzza 
zione concreta Alcuni obietti-
vi infatti potevano conside-
rarsi conquistati. per altri era 
necessario un apposito dise 
gno di legge. In particolare 
erano rimasti insoluti I pro-
blemi del finanziamento del 
piano pluriennale di investi-
menti e si era registrato un 
diniego del governo sulla 
abolizione degli appalti e sui 
1'aumento di 15 mila lire 

Su tali question! e su quel 
la relativa all'aumento degli 
organic!, sugli incarlcati sono 
riprese nel luglio scorso le 
trattative ron il ministro Boz 
zi. In questa sede il governo 
non solo ha ribadito il pro 
prio no per obicttivi quallM 
canti quail gli investimenti e 
gli appalti ma ha espresso 
una posizione piu arretrata 
anche su altre question! rl-
guardanti il personate quali la 
lndennita di missione o 11 prc-
mio Industrials. 

Per non aver pagato gli stipend) di luglio ad alcuni dipendenti 

II pretore di Merano condanna 
i dirigenti della Montedison 
I colpiti dall'odioso e ricattatorio prowedimento sono quasi tutti 

attivisti sindacali — La lotta per salvaguardare I'occupazione 

Dal nostro corrispondente 
MERANO. 16 

Mentre prosegue 1'occupa 
zione della Montedison di Si 
nigo da parte dei lavoratori 
che con ti drastico quanto di 
sumano prowedimento dei pa 
droni (che si mquadra dietro 
l'eufemistico termine di • rt 
strutturazionea) si vorrebbe 
gettare sui lastrtco con le 
loro famiglie. la sentenza 
emessa dal pretore di Mera 
no. dott Dusim, e venuta a 
sottohneare una volta di piu 
— anche sui piano strettamen 
te giundico legale — la giu 
stezza della lotta dei lavo
ratori ed a condannare il 
vergognoso comportamento dei 
padroni Montedison e del loro 
scherani della locale direzio 
ne aziendale 

Questo risvolto giudizlarlo 
della difficile situazione della 
Montedison di Smigo e nato 
dall" inqualif'cabile comoorta 
niento dei dirigenti dello sta-

bilimento che, nel corrtspon-
dere gli stipend! del mese dl 
luglio al tecnici ed agli im 
piegati. era giunta al punto 
dl richledere che. nel perce 
pire Io stipendio. i dipendenti 
snttosorivessero una dirhia 
razione predisnosta dagli stes 
si dirigenti A coloro che si 
rifiutavano Io stipendio non 
era stato corrisposto 

Contro tale comportamento 
chiaramente portato avanti In 
duspregio, non solo dei piii 
elementari sentimentt umani. 
ma anche — sui piano stret 
tamente legale — dello sta 
tuto dei diritti dei lavora
tori. erano insorte le orga-
nizzaziom sindacal' denuncian 
do la direzione aziendale di 
Sinigo e ouella generale del
la Montedison 

II pretore. sentite le oarti. 
ha emesso una sentenza In cui. 
dono aver rilevato che «il da 
tore di lavoro non ha corri-
soos'o gli stioendi del mese di 
luglio a mimero nove lmpie-

gatl, di cui sette membri della 
direzione di sindacati di ca-
tegorian e che a tali atti di
scriminator! ' hanno recato 
pregiudizio agli interessati 
evidentemente a causa della 
loro attivita sindacale.... ordi 
na alia direzione della SpA 
Montedison di Sinigo Merano, 
la cessazione del comporta
mento illegitttmo di cui in 
motivazione e la rimozione 
degli effetti* 

La direzione dovra, quindi. 
corrispondere gli stipendi sen 
za fare discrimlnazioni e. se 
intendeva colpire I lavoratori 
che lottano per la difesa del 
posto di lavoro. per il pane 
delle loro famiglie. .anche sot
to questo profilo ha ricevuto 
la risposta che si meritava e 
si e sbagliata di grosso nel 
ritenere che la dLscriminazio-
ne e la repressione potessero 
essere pagati. 

Gianfranco Fata 

A Parma sciolta I'orqcnizzazione di marca corporativa 

I dipendenti del Consorzio aorario 
scelpono Io Federazione sindacale 
Un appello rivolto ai dipendenti dei Consorzi di tutta Italia per

che «seguano l'esempio>» — Fermo impegno per I'unita 

PARMA. 16 
I dipendenti del Consorzio 

Agrario della provincia di 
Parma, riunitisi in assemblea 
generale, hanno deliberato alia 
unanimita Io sc;ogIimento de. 
stndacato autonomo aziendale 
ed hanno invitato tutti ! lavo 
raton del consorzi ad adenre 
alia Federazione sindacale 
CGIL, CISL e UIL, impegnan 
dosi ad operare per costruire 
sollecitamente I'unita sindaca 
le organ ica. 

La deli be razione trae moll 
vazione dal*fatto che II sin-
dacato autonomo dei consor
zi agrari — flno ad ora la pres-

soche unica organizzazione 
sindacale del settore — e sta 
to giudicato dai lavoratori 
uno slrumento inldoneo alia 
difesa dei loro interessi imme-
diatt e perman<*ntt, trattandosi 
di un orgamsmo corporativo 
spesso dnmlnato da chl gover-
na i consorzi stessi Pertanto 
1'adesione in massa alia fede
razione sindacale CGIL, CISL 
e UIL vuole signiflcare — se
condo le conclusion! della as 
semblea — Impegno a portare 
avanti In modo unitario. con 
1 lavoratori dl tutte le altre 
categoric. 1'azione per la plena 
e garantita occupazlone, per 
contrattl dl lavoro avanzati e 

modem!, per le riforme socla-
li di struttura e in particola 
re quella deU'agricoltura, cioe 
di una economia particolar-
mente soggetta alia politioa 
fallimentare della Federcon-
sorzt. 

In un comunlcato conclu-
sivo approvato alia unanimi
ty. la assemblea dei lavorato
ri del Consorzio agrario dl 
Parma ha poi rivolto un ap
pello « ai lavoratori dipendenti 
di tutti gli altri Consorzi d'lta
lia afflnche seguano 1'esempio 
di quelli di Parma sciogliendo 
11 sindacato autonomo e pas-
sando alia CGIL, CISL e UIL » 

questo tema, le norme non 
rlcorrono neppure a girl di 
parole, tanto e scontato che 
dei genltori, obbllgatl a rl-
correre alia « beneficienza» 
per mandare 1 figll al mare 
o In montagna. possono es
ser trattati senza riguardi. 
« Devono sconsigliarsi — dico
no sempre le norme prefet-
tlzle — le visite dei paren-
ti» e quando esse, «solo in 
via eccesionale e per londati 
motwi» avvengono, t dirigen
ti della colonia nono chiama-
ti a badare che «ver nessun 
motivo i visitatori entritio 
nelle camerate, nelle cucme 
e net re/ettort; ad essi ver-
ra riservato un luogo sepa-
rato. meglio se all'aperto ». 

La beneficienza 
Accanto all'aspetto pedago-

glco • organlzzativo. c*e quel
lo economico • finan?.:arlo At-
torno alle rette ^ei 600 700 
mila bambini che annualmen-
te vanno In colonia. si in-
trecciano Interessi enorml, cne 
si basano spesso sull'appalto e 
il subappalto .lei « minori » 

In questa sltuasione di ar-
retratezza peda^n^.i-u orga-
nizzativa e dl confusione e 
arbitrio economico - finanzla-
rlo, le Region! si sono trova-
te 11 1 aprile scorso ao «ere-
ditare» — per via del de-
creti delegati - il comples-
so e aggrovigilato mondo del
le colonie. Molte. rurtroppo, 
per scarsa senjihUita al pro-
blema o per inudejuatezza dl 
forze disponiblll, nanno mo-
mentaneamente conservato lo 
« status quo » lasciando le f-o 
se come negll inni preceden-
tt. quando « .mp»")vano» le 
prefetture Altre. irxvpr̂  si so
no mosse temDestivamente. 
con idee chiare, eo hanno 
cercato. pur nel poch:ssimo 
tempo a disposir/cne. di In-
tervenlre intanto Der render-
si conto di quanto venivano 
ad ereditare. Ci sono Reglo-
ni, come 1'Emilia Romagna. 
alle quail non <l stato conse-
gnato neppure un elenco ag-
giornato del numero e del ti
po dl colonie agent! nel pro
prio terrltorio. E si pensl 
che 1'Emilia e la regione do
ve e In funzlone 11 magglor 
numero di istituzioni Infant!-
11 estive: circa 240 colonie 
marine e montane, che ospl-
tano dagli 80 ai 100 mila bam
bini e che sono gestlte per 
il 70% da enti moral!, per 
il 20% da amministrazioni co
munali e provincial!, per 11 
10% da aziende puhbllche e 
private. 

II problema e delicato per
che si tratta. da parte delle 
Region!, dl mettere ie manl 
in una materia dove finora 
cl s! e moss! poco e male. 
H fatto stesso che le colo
nie siano dipese finora dal 
minlstero degli Intern!, come 
una delle tante forme dl o be
neficienza » pubblica, ha crea
te Incrostazloni — e, per 
quanto riguarda gli Interessi 
economic!, qualcosa di piu 
che «Incrostazloni» — che 
sara difficile — anche se pos-
sibile. necessario. ureente — 
elimlnare. 

Da una parte le Region! si 
sono trovate davantl ad una 
serie di entl che finora han
no considerate le colonie una 
fonte di guadagni fatti sulla 
pelle del bambini, daU'aUra 
hanno dovuto fronteggiare lo 
scarso Interesse verso questa 
attivita da parte di molt! enti 
locall. non ancora conquista
ti alia convinzione che essa 
deve diventare uno de! loro 
impegnl piu qualiflcanti Con-
temporaneamente. contribui-
scono ad «inquinare» la si
tuazione. l'atte?giam«!nto del 
cittadini spesso >>ersuasl che. 
11 posto In colonia sia una 
e!argi7ione per •* quale sl de
ve esser gratl. anziche un di-
ritto da Dretendere e ^u! qua
le esercitare un controllo de-
mocratlco 

Nuova normativa 
L'esemplo di quanto sta fa-

cendo In questa direzione la 
Regione emiliana e interes-
sante. 

Scartato a priori Tatteggia-
mento di subire e perpetuare 
lo status QUO. Tassessorato al 
servizi sociali ha avviato no-
nostante ! limiti di tempo 
e la scarsita di personale 
una serie d! intervent! cono-
scitivi e di merito Ha tro
vate. in questo. un serio aiuto 
da parte della maggioranza 
dei Comuni interessati. alcu
ni dei quali. come per esem
pio Modena. Reggio Emilia. 
Bologna. Forll avevano gia da 
tempo affrontato in prima 
persona la problematica orga-
nizzativa, pedagogica e finan-
ziaria delle colonie e dei cam-
pi estivi. Pari sensibilita han
no dimostrato alcuni Comuni 
«ospitanti». Un esempio per 
tutti: il Comune di Cesena
tico. che ha sui suo terntorio 
ben 90 colonie. ha a per to 1 
propri « Campi Robinson » agli 
incontri con i bambini delle 
colonie. contemporaneamente 
affrontando in modo efficace 
Ie necessita dei piccoli del 
luogo. I cui genitori sono lm-
pegnat! nel lavoro degli alber-
ghi e del turismo (funziona-
no a Cesenatico quesfestate 
ben 10 sezioni di scuola ma-
tenia a tempo pieno dalle 7 
del mattino alle 20 che han
no accolto tutti i bambini 
senza nessun'esclusione. piu 
due Campi Robinson ed un 
asik> nido. tutti comunali) 

La Regione Emilia Romagna 
sta dunque lavorando seria 
mente e intensamente. sicche 
fra un mese o due sara in 
grado di emanare un coroo 
dl norme (sostituttve — per 
intenderci — di quelle pre-
fettizie ispirate alia «bonifi
ca» del bambino) che rego-
lamenteranno una piu giusta 

— e democratica — dlstrl-
buzlone del fond! e oriente-

ranno una migllore geatione 
pedagogico - sanitario • orga-
nizzativa. 

II punto fondamentale sui 
quale la Regione emiliana ha 
gia avviato e sviluppera il 
suo lavoro e la necessita di 
investire la cosclenza dl tutti 
i cittadini ed in primo luogo 
la consapevolezza degli entl 
local! che gli interventl. verso 
l'infanzia e 1'adolescenza deb-
bono rappresentare una scelta 
prioritaria II dlscorso che la 
Regione intende aprire si ba-
sa su : « La gestione affidata 
agli enti locali. da aprirsi In 
forma sociale e democratica 
come partecipazione di tutti 
i cittadini alia gestione della 
cosa pubblica; la colonia co
me servizio sociale pubbllco 
e momento educativo; la qua
lificazione del pesonale, fer
mo restando il principio non 
solo della preparazione, ma 
della motivazione della scelta 
del lavoro educativo da svol-
gere; l'utilizzazione del patri-
monio immobiliare esistente 
portando tutte quelle modlfi-
che atte a togliere l'aspetto 
deprimente del tipo caserma». 

Su questa via si troveran-
no certamente ostacoli consi
stent!: dall'ente che guadagna 
nel «subappaltow dei bambi
ni, all'educatore convinto del-
rindispensabilita della giorna
ta organizzata a colpi di fi-
schietto; dal genitore che ac-
cetta di essere lasciato fuori 
dei cancelli, alia grande 
azienda orgogliosa dell'ordine 
e della « funzionalita» del pro 
pri locali asettici e massifi 
canti. 

Scelta politica 
II nocciolo del problema pe 

r6 come giustamente sottoh 
neano i compagni emilian:. sta 
nella scelta politica: i lavo
ratori. attraverso l loro orga-
nismi democratic! ed in primo 
luogo gli enti locali. intendo 
no gestire le vacanze dei loro 
figli, come un servizio socia 
le, togliendolo dalle mani di 
chi vorrebbe perpetuarne II 
carattere asslstenziale e anti-
democratico: molto buone e-
sperienze da parte di Comu
ni e Province di sinistra gia 
sono in atto e indicano con-
cretamente che la direzione 
sulla quale ci si muove trova 
l'appoggio e il contribute del
la grande maggioranza dei cit 
tadinl. 

Marisa Musu 

Le assurdita della 
Confcommercio 

di Reggio Emilia 
E' preferibile che i commcr-

cianti paghino aliquote di IVA 
del 12 e 18 per cento, piuttosto 
che venga ottenuta una riduzio
ne del 6 per cento con un voto 
del Parlamento cui concorra il 
partito comumsta: questo. in 
sfntesi. e il pensiero dei massi-
mi dirigenti dell'associazione 
commercianti di Reggio Emilia. 
espresso in una lettera inviata 
agli organismi regionali e na 
zionali del loro sodalizio. 

L'episodio. che mette in luce 
il carattere conservatore della 
Confcommercio e la sua subor-
dinazione alle forze della re 
staurazione neo-centrista. e de-
stinato a suscitare notevole seal-
pore fra i commercianti reggia 
ni e fra gli stessi associati alia 
organizzazione moderata. 

I dirigenti dell'associaz'onr 
commercianti hanno lamcnta 
to in sostanza. che la F1PE (la 
Federazione italiana piccoli eser-
centi) abhia chiesto appoggio 
anche al PCI per la votazionc 
di emendamenti che riducano la 
aliauota dell'IVA. la nuova im 
posta che sta per entrare in 
vigore con la « riforma » tribu 
taria In una missiva di prote-
sta hanno affermato che si trat
ta di c una prostituzione che non 
ha senso anche nel caso di suc-
ces-̂ o della discutibile iniziativa. 
Anzi diremmo — continua la let
tera — che e piu dannoso. nel 
auadro consuntivo delle nostre 
vicende. l'accoglimento piutto
sto che la repulsionc ». 

Quest'tiltimn affcrmazione ha 
de! grottesco: un'associazione 
che dovrpbbe difendere gli inte
ressi delle categoric commcrcia-
li. anche dai disecni governati-
\i di far gravaro su di loro 
pesanti ed inciustiheate imposfe. 
auspica. invece. con totalc 
sprezzo dei propri associati. lo 
aggravamento del carico fisca-
le. TI tutto in nome dell'antico-
munismo cd a sostegno dei pur-
titi del neo centrismo. 

Assicurazione 
auto: pagati 
490 miliardi 
incassati 516 

Le 98 compagnie di assicu 
razioni operanti in Italia (71 
nazionali e 27 estcre) hanno in-
cassato nel 1971 — sccondo i 
dati dell'ANIA — dagli automo-
bilisti italiani 516 miliardi di 
lire in premi e, di contro. han
no sborsato per i smistri venfi-
catisi 490 miliardi di lire. II sal-
do attivo di 26 miliardi di lire 
pud considerarsi percid I'anda-
mento tecnico deH'esercizio del 
ramo, escluse naluralmente le 
voci di spese generali che Ie 
compagnie hanno dovuto affron-
tare e di cui peraltro non si 
conosce I'esatta entita l-o Sta
to. dal canto suo. ha effettuato 
nel 1971 un * prelievo > sui pre
mi di assicurazione di 53.6 mi
liardi di lire; una tassa questa 
che, attraverso i complicati mec-
canismi di polizza, va a rkade 
re anche sull'assict 


