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Inconsistent! i programmi industriali dell'elettronica 

II caro-telefono non servira 
per fare i nuovi investimenti 

I bilanci « grassi» delle due societa impiantate nel settore — Indicazioni e cifre, benche avallate 
autorevolmente, sono un « bluff» - Limitatissimi impegni per la occupazione - I. precedent! del 
monopolio elettrico le cui esose tariffe non hanno dato al paese alcun sostanziale sviluppo industriale 

Nell'appioppare 80 miliardi di 
rincari sui telefoni il governo 
ha dichiarato, facendosi alto-
parlante dei dirigenti della SIP 
e del suo maggiore azionista, 
la finanziaria a partecipazione 
statale STET. che il rincaro 
serve ad aumentare gli inve
stimenti nell'industria e l'occu-
pazione. Un esame dei bilanci 
della SIP e della STET mette 
in evidenza invece: 1) che i due 
gruppi dispongono gia di in-
genti mezzi finanziari con i 
quali potrebbero investire mol-
to piu di quel che fanno; 2) che 
i programmi cui si fa riferi-
mento (2.074 miliardi in cin
que anni per la SIP) sono un 
volgare bluff in quanto si ri-
ducono a normali sviluppi 
aziendali. 

Le due societa possono attin-
gere. per fmanziare gli investi
menti nuovi, a quattro fonti: 
1) l'assegnazione di fondi sta-
tali attraverso 1'IRI. il cui fon-
do di dotazione e stato portato 
per questo a 1.900 miliardi: 2) 
agli utili non distribuiti accan-
tonati nei bilanci: 3) agli utili 
messi in evidenza nei bilanci; 
4) ai prestiti bancari o presso 
il pubblico. Considerando questi 
quattro aspetti la STET e la 
SIP sono fra le piu ricche so
cieta che opcrino nell'economia 
italiana e. tenendo presenti le 
proporzioni, anche nel resto 
d'Europa. 

LA STET — Ha 225 miliardi 
di capitale, il 56% del quale 
fornito dallo Stato attraverso 
1'IRI. Questo fondo non e stato 
aumentato negli ultimi due an
ni, nonostante che 1'IRI ne ah-
bia la disponibilita, perche evi-
dentemente si giudica che la 
STET ha risorse sufficienti per 
i programmi. I profitti accan-
tonati. non utilizzati, hanno su-
perato i 30 miliardi di lire. Gli 
utili denunciati e distribuiti so
no stati, negli ultimi sei anni. 
di 120 miliardi di lire. La 
STET opera attraverso 19 so
cieta. di cui possiede il capita
le in varia misura. per un tc~ 
tale di 300 miliardi di lire. Ha 
una societa finanziaria in Sviz-
zera. la SEFTE. attraverso la 
quale puo assumere prestiti al-
l'estero: ma ne ha assunto solo 
tino, per 50 milioni di dollari. 
perche evidentemente i suoi pro
grammi non richiedono maggio
re impegno. 

Lo si capisce bene guardan-
do il programma STET esposto 
nella « Relazione Programmati-
ca » del ministro delle Parteci-
pazioni statali: il fantomatico 
< piano per 1'elettronica > con-
siste in soli 60 miliardi di qui 
al 1975 (35 Siemens: 10 Sele-
nia: 3 Elsag: 6 ATES: 4 
CSELT) di cui 15 sono tutto 
cio che fara nel campo della 
ricerca scientifica e tecnologi-
ca. Normali sviluppi di attivita 
aziendali. in certi casi persino 
asfittici. in generale incapaci 
di togliere l'industria italiana 
dalle situazione di inferiorita. 
E infatti i dirigenti dell'IRI gia 
parlano di «concentrazione eu-
ropea :>. cioe di cedere anche 
formalmente la mano ai gruppi 
stranieri. 

LA SIP — Ha portato il suo 
capitale. dai 347 miliardi del 
1964 (quando incorporo le ex 
societa elettriche) a 500 que-
st'anno. Ha distribuito 180 mi
liardi di utili negli ultimi sette 
anni ma per giudicare il bilan-
cio occorre tenere presenti 'e 
tre componenti del plusvalore 
totale. che quest'anno sono: 
ammortamenti 91 miliardi (* piu 
alti di quelli consentiti legal-
mente * ammette la relazione): 
interessi pagati alle banche 70 
miliardi: dividend! ed azioni 
gratuite distribute 55 miliardi. 
Totale dei plusvalori messi in 
evidenza 216 miliardi di lire 
su 580 di fatturato. Nessuna so
cieta italiana miete tanto nelle 
tasche della sua clientela e dal
le persone che lavorano per essa. 

La SIP ha fatto ampio ricor-
to ai prestiti. spesso agevolati 
(dalla Banca " europca: dalla 
Cassa per il Mezzogiomo) co
me dimostra l'alto volume di 
interessi pagati. II ricorso si 
prestiti. come mostra l'amp:o 
attivo. e pero ancora larganun-
te accessibile. 

II fatto stupefacente e che il 
piano di investimenti e per 2 074 
miliardi». avallato dal governo 
e dalle Partccipazioni statali. 
non esiste come tale ed e co«ti-
tuito in prevalenza dalia somma 
di normali operazioni commcr-
ciali. Infatti sui 2.074 miliardi 
soltanto 272 sono destinati alia 
costruzione di nuovi impianti 
interdistrettuali; altri 30 servo-
no per apparecchiature di rilc-
vazione del traffico e di eser-
cizio (cioe per contare i quat-
trini che incassano) mentre tut-
to il resto altro non d che co
struzione di linee e istallazioni 
fatte piu o meno direttamente 
« spese deglf abbonati. Si pre-
vede infatti di istallare 3 milio
ni e 580 mila apparecchi < pri-
mari > e 2 milioni e 670 mila 
«derivati >. Considerato che 
per mettere un apparecchio ven-
gono richieste 35 mila lire, piu 
un anticipo che varia a secon-
da dei casi. appare chiaro che 
non si tratta di investimenti 
della SIP ma semmai di inve 
stimenti degli abbonati ammi-
nistrati dalla SIP. con profitto 
ulteriore Jella SIP. Ai sinda?a-
ti. che hanno chiesto di au
mentare roccupazione diretta 
abolendo gli appalti. la SIP ha 
risposto con I impegno a sole 
1.500 assunzioni. 

MONOPOLIO — II rincaro 
delle tariffe. alio stato attuale. 
non promette quindi spinte 
ipeciali agli investimenti o al-
Ttocupazionc. Come ai tempi 

del monopolio privato delle for-
niture di elettricita anche oggi, 
con gli stessi pretesti, si chie-
de un aumento delle tariffe che 
e destinato essenzialmente ad 
ampliare i profitti, i margini 
di arbitrio e spreco, quindi l'in-
fluenza politica del gruppo fi-
nanziario che le riscuote. Le 
ragioni sono le stesse che per 
il monopolio elettrico: l'aumen-
to degli introiti attraverso l'au-
mento della tariffa crea ulte-
riori disponibilita finanziarie 
incontrollate ma non necessa-
riamente lo stimolo a program-
mare un nuovo tipo di sviluppo. 
E questo specialmente in setto-
ri « difficili » qual d 1'elettroni-
ca in quanto lo sviluppo delle 
telecomunicazioni puo creare 
domanda di apparecchi elettro-
nici per le centrali o i termi-
nali telofonici ma non costitui-
sce in alcun modo un potenziale 
per lo sviluppo di quelle bran-
che dell'elettronica — automa-
zione delle imprese. migliora-
mento dei servizi amministrati-
vi pubblici, nuovi impianti di 
controllo della salute e per la 
ricerca scientifica, nuovi stru-
menti per 1'insegnamento — che 
costituisce il nocciolo non 
sfruttato della nioderna indu-
stria deirinformatica. Gli inve
stimenti in questa direzione. 
procurati direttamente alle im
prese a partecipazione statale. 
debbono essere discussi in Par-
lamento e contrattati dai lavo-
ratori. L'aumento delle tariffe 
rafforza invece le spinte di fu-
ga davanti alia richiesta di una 
elaborazione democratica dei 
programmi di ristrutturazione 
delKindustria italiana. 

La miniera d'oro della SIP 

ANNO 

<m 1971 fe 

^M 1Q70 V 

4 1969 fe 

4 1968 fe1 

^ 1967 ^ 

Numeri 
DI CENTRALE 

URBANA 

540.459 

km cto 
DI RETI URBANE 

E SETTORIALI 

2.569.021 

km cto 
DI RETE 

INTERURBANA 

791.086 

435.728 1.925.345 669.638 

376.549 1.565.785 721.749 

362.922 1.356.066 512.752 

362.869 1.129.670 412.942 

La SIP finanzia la maggior parte di cio che chiama a suoi > investimenti affittando (a caro 
prezzo) apparecchi e linee. Ne| prospetto lo sviluppo eccezionale delle utenze e dei circulli-
chilometro messi in funzione con proporzionale aumento del rlcavi di tariffa 

Le iniziafive del complesso petrolchimico nello scontro contrattuale dei chimici 

MONTEDISON DI FERRARA: 
un nuovo modo di lottare 

*. 

II valore dell'articolazione degli scioperi - Una nuova leva di quadri operai - Rafforzata I'unit̂  sin-
dacale - II rapporto con gli impiegati - Provocazioni antisindacali della direzione - Alleanze alPesterno 

Dal nostro corrispondente 
FERRARA. 17 

La carica di combattivita, 
con cui i lavoratori della Mon
tedison di Ferrara conducono 
le lotte e la consapevolezza 
della necessita di stabilire un 
collegamento con gli strumen-
ti esterni. ha saputo esprime-
re, attraverso tre anni di for-
ti battaglie nuovi quadri di
rigenti. 

Sono quadri sindacali e po-
litici che rappresentano oggi 
per il movimento dei lavora
tori una realta di grande si-
gnificato ed una garanzia di 
successo. Del resto. la lotta 
in corso per il rinnovo contrat
tuale, la sua incisivita. la sua 
unita ed estensione, e possi-
bile grazie proprio ad un mo
vimento che ha assunto una 
forza non trascurabile e con 
la quale il monopolio e co-
stretto quotidianamente a fa
re i conti. Questa forza nasce 
innanzitutto dai nuovi istituti 
di democrazia, di partecipa
zione e. quindi, di lotta: il 
consiglio di fabbrica, l'esecuti-
vo, i delegati. Con essi e na-
ta appunto una nuova classe 
dirigente del movimento ope-
raio dentro la Montedison. 

Quest'anno al Petrolchimico 
di Ferrara si lotta in modo 
diverso rispetto alio stesso 
« autunno caldo ». Senza smi-
nuire l'incisivita della lotta, 

colpendo di piu la produzio-
ne, si attuano azioni articola-
te settimanali con astensioni 
dal lavoro in modo differen-
ziato per turni e gruppi di 
lavoratori. L'articolazione del
le lotte — sostengono i com-
pagni della Montedison — fa 
si che a 4 ore di sciopero 
coincida una fermata di pro-
duzione valutabile attorno 
alle 10 ore. Lo sciopero arti-
colato. tale da colpire piu il 
padrone e meno il salario e 
ormai patrimonio di tutti. I 
compagni della Montedison 
precisano che in passato si 
sono attuate forme di lotta 
diverse, con risultati e meto-
di adeguati a quella situazio
ne. Oggi la scelta di una si
mile articolazione la si e fat-
ta in rapporto alia situazione 
del momento. senza voler 
giungeie ad inutili e ami dan-
nose esasperazioni. senza seen-
dere sui terreno dello scontro 
frontale che sarebbe tanto co-
modo alia direzione Montedi
son e alle sue provocazioni. 

Questa capacita del movi
mento di saper cogliere le 
differenze. di conoscere esat-
lamente la realta in cui ci si 
muove. di saper adeguare ad 
essa le forme e gli strumenti 
di lotta c una conquista non 
facile che va salvaguardata e 
potenziata contro ogni tentati-
vo moderato. da un lato. e 
velleitario. dall'altro. Questo 

merito, senza voler introdur-
re ingiusti ed inutili vanti. e 
in gran parte dei comunisti 
per le posizioni politiche che 
hanno saputo esprimere e mi-
surare con gli altri nei dibat 
titi, a livello di assemblee di 
reparto, di consiglio di fab
brica, di assemblee generali. 
E' in questo quadro che van-
no indicate alcune altre carat-
teristiche qualificanti che fan-
no parte integrante del mo
vimento di lotta dei chimici 
ferraresi e che rappresentano 
un momento di stretto legame 
con le stesse rivendicazioni 
contrattuali. Ci riferiamo ai 
dibattiti del consiglio di fab
brica sulle questioni politiche 
del paese; l'antifascismo. la 
riforma della RAI-TV, la for-
mazione del governo di cen-
tro-destra. ecc; per le quali, 
come ad esempio per la pro-
vocazione compiuta dalla so
cieta per avvalorare il sinda-
cato neofascista, si e anche 
scioperato. 

I lavoratori aflermano di 
aver elaborato una piattafor-
ma contrattuale che, rispetto 
al passato ha in se una piu 
accentuata qualificazione poli
tica. nel senso cioe di saper 
uscire dai cancelli della fab
brica per collegarsi ai pro-
blemi della societa. muoven-
dosi complessivamente attorno 
all'obiettivo di creare una nuo
va condizione dl vita dentro 

Aumento dei prezzi pubblici e piccole imprese 

La mano della Conf industria 
L'Aquila 

Un operoio 

muore per 

esalazioni 

di gas 

venefico 
L'AQUILA, 17. 

Un operaio di 43 anni. An
tonio Daniele, padre di 4 fi-
gli, e morto a Roseto degli 
Abruzzi a causa delle esala
zioni venefiche di un pozzo 
nel quale si era calato per 
lavorare. L'uomo doveva re-
cuperare nel pozzo, profon-
do sette metri, una valvola di 
pescaggio, e si e calato. Ma 
le esalazioni gli hanno fatto 
perdere i sensi, e il Daniele e 
prccipitato sui fondo restan-
dovi. Nei pozzi per la ricerca 
dell'acqua che si aprono nu-
merosi nella campagna di Ro
seto vi sono esalazioni di gas 
venefico. L'operaio e stato soc-
corso da un giovane, che e 
rimasto anche lui semiasfis-
siato. ma quando 5 giunto 
all'oopedale era troppo Urdi. 

Tutte le Jorze politiche e sin
dacali $t pronunciano sui rin
caro dei telefoni. Ma non i 
dirigenti delta Confindustria, 
Che disapprovino. una volla 
tanto. I'inniativa del governo? 
In fondo il rincaro del tele-
fono lo pagano anche le im
prese associate alia Confindu
stria. Ed anche se il Popolo 
lo nega, con Vingenuita che 
e caratterislica nota dei suoi 
redattori. il telefono non in-
cide sull'indice del costo del
la vita soltanto dello 0.45^ 
ammesso da.'e statistiche, ma 
sopratutto per i riflessi che 
avra nei prezzi al mmulo. Tut
ti i" piccoli operatori econo 
mici, artigiani e commercian-
ti in prima ftla, sono posti 
di fronte a nttori oneri e pre-
meranno quindi per l'aumen
to dei prezzi. La scala mo 
bite scattera di uno o due 
punti a ottobre: altri 120 mi
liardi da pagare. direbbe la 
Confindustria (che non ha 
molto rispetto per il polere 
d'acquisto dei lavoratori e del
la verita) a carico delle un-
prese. 

Eppure, attenderemo inulil-
mente la presa di posizione 
della Confindustria contro il 
rincaro delle tariffe telefoni-
che. Le grandi imprese, pa
drone di questa organizzazione 
— 1 padroni dei padroncini — 
non danno molla importanza 
all'aumento delle tariffe tele-
foniche. Del resto, non ha 
gia dato I'esempio la FIAT tin-

carando a piu riprese e sen
za giuslificazione i suoi pro-
dottt? E le societa assicura-
trici e cementiere non hanno 
fatto altrettanto? 

Le ragioni per le quali la 
Confindustria lace, tullavia, 
questa volla sono anche piu 
specifiche. E~ perchi i suoi 
rappresentanti, nell'ombra del
la saletta di nunioni della 
Commissione centrale prezzi, 
hanno gia parlato. Esattamen 
le i rappresentanti della Con
findustria hanno votato due 
volte, nel giro di died gior-
ni, contro gli interessi della 
piccola industria: prima a fa-
vore del rincaro del gas. che 
sard altuato nei prossimi me-
si. e poi a favore del rincaro 
delle tariffe telefoniche. Han
no colpito e poi nascondono la 
mano. Inutile cercare la noti-
zia sui giornali della catena 
padronale e governativa, pur 
cosi ricchi di deltagli: ma la 
notizia & certa come e certo 
che I'unica rappresentanza a 
protestare per i rincari k sta-
ta quella della Confedcrazione 
delta piccola industria (CON-
FAPD. riot la rappresentanza 
di quei piccoli imprenditori 
che dalla Confindustria se ne 
sono andati. 

Ed ora non ci resta che 
aspettare le lacrime di • coc-
codrillo dei signori di Piazza 
Vcnezia sulla scala mobile e 
sulla triste sorte delle piccole 
imprese sotto il fuoco delle 
apretese dei sindacatin. 

la fabbrica cui far corrispon-
dere all'esterno una nuova 
struttura sociale 

Questo salto di qualita e sta
to possibile, come affermano i 
compagni della Montedison, 
anche perche le lotte di questi 
anni hanno permesso di ri-
solvere tutta una serie di pro
blem! sulla condizione operaia 
che da lunghissimo tempo tra-
vagliano il movimento e sui 
quali il padrone aveva mante-
nuto la piu accanita resisten-
za. 

In questo senso l'aver ce-
lebrato, unitariamente, dentro 
la fabbrica. con una parteci
pazione operaia, e non solo 
operaia, estremamente eleva-
ta. la festa del 1° maggio, ha 
un grande significato. soprat-
tutto dopo che pochi giorni 
prima in plena campagna elet-
torale, i lavoratori avevano 
rifiutato di incontrarsi con il 
ministro Piccoli. E' finite 
insomma. al Petrolchimico di 
Ferrara il periodo degli ac-
cordi separati. delle division!. 
degli scontri, dello strapote-
re padronale. II Sindacato. i 
lavoratori. esprimono oggi una 
forza, una realta irreversibi-
le cui la Montedison non pud 
sottrarsi. II padrone non ha 
digerito questa realta. 

In questo senso si spiega-
no le provocazioni antioperaie 
piccole e grosse che la dire
zione va attuando. Si pensi, 
solo per citarne alcune, ai 
tentativi, fatti fallire da una 
possente risposta operaia. di 
accreditare la Cisnal, prima 
con un modulo di trattenuta 
nella busta paga. poi con l'in-
serimento nei locali del con
siglio di fabbrica. Ma la di
rezione Montedison porta 
avanti anche un altro disegno 
di provocazione e di rottura 
del fronte sindacale. con 
l'obiettivo di inserire nei nuo
vi organismi (delegati e consi
glio di fabbrica) uomini «fe-
deli» al suo discorso. nel 
tentativo di sminuire e fre-
nare la carica «politica e 
sindacale » del movimento. 

Questo awiene dopo che in 
grande unita i lavoratori ave
vano escluso da questi orga
nismi la Cisnal e i sindacati 
di comodo. 

Vi e un discorso che i com
pagni della Montedison af 
frontano con molta franchez-
za ed e quello del patemali-
smo e del ncatto che la Mon
tedison sta attuando verso la 
categoria degli impiegati, nel 
tentativo di trovare uno spa-
zio di intervento per un recu-
pero della categoria a posi
zioni di subordinazione. Se vi 
e coasapevolezza della peri-
colosita di questo disegno. vi 
e anche la convinzione della 
necessita di anticipare il pa
drone, rafforzando ed esten-
dendo quei legami unitari fra 
le categoric acquisiti nella 
lotta. 

Un altro modo per strappa 
re il contratto sta, come af
fermano i lavoratori. nella 
ricerca e nello stabilirsi di 
legami e collegamenti fuori 
della fabbrica con gli altri la
voratori, le forze politiche, 
gli enti locali, 1 consign di 
quartiere. Su questa strada 
ci si b mossi compiendo 
esperienze positive. 

Luciano Bertasi 

Sotto accusa 
i « baroni» 

Poco zucchcro 
e a prezzo 

sempre 
piu elevato 

Siamo alle solite. Anche 
quest'anno 1 «baroni dello 
zucchero» non hanno rinun-
ciato a «scaldare » la campa
gna saccarlfera che dovrebbe 
inizlarsi proprio nei prossimi 
giorni. Hanno usato 1 soliti 
metodi: intransigent per le 
richieste degli operai degli 
zuccheriflcl U5 mila in tutto 
tra flssi e avventizi), accordo 
trufTa (e separato) per 1 con-
tadini produttori di bletole, 
silenzio assoluto per gli auto-
trasportatori che rivendicano 
11 ruolo di controparte eflet-
tiva. E se qualcuno minaccla 
di non stare agli ordlnl del 
monopolio, ecco allora piove-
re puntuale 11 ricatto della 
serrata degli stahclimentl. Che 
slgnifica operai a casa e ble
tole a marcire fuori da! can-
celli degli stabilimenti di tra-
sformazione. St tratta, e qua
si Inutile sottolinearlo, di un 
atteggiamento provocatorio, 
che offende la coscienza de
mocratica di qualsiasl cittadi-
no. Meno, naturalmente, quel
la del nostro governo e dei 
suoi mlnistri, che ancora una 
volta lasciano fare. Eppure 
industriali come Mont!, Mon-
tesi o Plagglo (tanto per cita-
re 1 capintesta) hanno gia ar-
recato all'economia italiana e 
alia intera collettivita dannl 
incalcolablll. Basta citare due 
dati: come consumatorl pa-
ghiamo lo zucchero al prezzo 
piu alto in Europa (265 lire II 
chllo), come produttori non 
riusciamo a fare bietole In 
quantita sufficiente a coprlre 
i consuml intern! e cosl dob-
biamo ricorrere anche per lo 
zucchero all'estero (l'anno 
scorso abbiamo speso oltre 
cento miliardi, per avere im-
portato una valanga di alme-
no 5 milioni di quintal! di 
zucchero). 

Poco zucchero e a prezzo 
sempre piu alto: cosl pud es
sere riassunta la politica dei 
monopoli saccariferi nostrani. 
Gli afTari naturalmente sono 
d'oro. Ad essi vanno aggiunti 
quelli derivanti dalle niassic-
ce importazioni che loro stes
si controllano e manovrano. 
Lo scandalo e di tali propor
zioni che la CEE ha speso una 
seppur tardiva parola di de-
nuncia. II governo italiano 
invece no. Esso continua a 
starsene zitto. 

La vicenda dell'accordo se
parato e illuminante. Alia vl-
gilia di ogni carapagna i pro
duttori di bietole trattano con 
le industrie il prezzo di ces-
sione del loro prodotto. E alia 
fine sottoscrivono il cosidet-
to accordo interprofessionale. 
senza il quale la campagna 
saccarifera non inizierebbe. 
Sino a dieci anni fa i conta-
dini produttori erano total-
mente rappresentatl dairANB. 
una organizzazione filobono-
miana i cui dirigenti si sono 
sempre distinti per un parti-
colare atteggiamento di bene-
volenza nei confronti della 
controparte, cioe degli indu
striali zuccherieri. E cib in 
danno dei coltivatori loro as
sociate Da qui le ragioni del
la nascita di altre organizza-
zioni professional! di bieti-
coltori. primo fra tutti il CNB 
che aderisce al Centro delle 
forme associative assieme al
ia Alleanza. alia Federmezza-
dri e alia Federbraccianti. 
. L'ANB quindi non rappre 
senta piu la totalita dei bie-
ticoltori italiani che sono cir
ca 200 mila. ma soltanto una 
parte. Tuttavia per gli indu
striali il CBN e come se non 
eslstesse, anche se poi con 
questa organizzazione essi de-
vono fare i conti. E cosl an
che quest'anno allorche si e 
trattato di rinnovare l'accor-
do interprofessionale hanno 
preferito fare tutto di nasco-
sto e concludere con la sola 
ANB il solito pateracchio. 
molto buono per i baroni. una 
vera trufTa per i bieticoltori. 
Gravi le responsabilita degli 
industriali ma non meno gra
vi quelle dei dirigenti del-
l'ANB. la cui linea anticonta-
dina non e piu difesa nem-
meno dalla Coldiretti E gra-
vissime le responsabilita del 
governo. II ministro Natal i 
si era impegnato di impedi-
re un nuovo accordo separato 
che il Cornere della Sera ha 
immediatamente salutato co
me fatto positivo evitando na 
turalmente di raccontare co
me stanno real mente le cose 
in questo tribolato settore del
la nostra agricoltura. Ma l'ac-
cordo e stato fatto ugualmen 
te anche se il testo ufficiale 
e diventato introvabile. 

Chiude 
la Chotillon 

di Pavia 
PAVIA. 17. 

Questa sera la direzione del
la Chatillon di Pavia ha co 
municato ai rappresentanti sin
dacali che il 31 agosto prossi 
mo la fabbrica chiudera a bat-
tent!. I*a grave decisione presa 
dalla Montedison nel quadro 
dei piani che sta attuando al 
di fuori di ogni controllo da 
parte degli organi dello Stato. 
e stata motivata con la ne
cessita di ristnitturarc gli im
pianti. Ai sessanta operai oc-
cupati e che avrebbcro dovuto 
iniziare il loro periodo di ferie 
il prossimo 1 settembre. sono 
state fatte queste proposte di 
reimpicgo: 26 lavoratori dovrcb-
bero trasfen'rsi nello stabili-
mento di Spinetta Marengo 
(Alessandria). 12 a Bollate. 10 
nella sede centrale di Milano 
e 3 a Linate. il resto in pen-
sionc avendone raggiunto il di-
ritto. Ma nel contempo la di
rezione della fabbrica Montedi
son si e preoccupata di preci 
sare che qualora gli operai col-
piti dal gravissimo prowedi-
mento non lo accettasscro, essi 
perderebbcro anche la possihi-
lita di venire trasfcriti nclle 
nuovt sedi. . 

Progetto di legge del governo del Granducato I 
«Ghetti» e mancania di scuole I 

problemi urgent! nel Lussemburgo I 
Presenza di circa 100.000 immigratl • Quasi inetittente interessamento 1 

delle autorlta italiane . Intervento dei parlamentari comunisti I 

I Nel Lussemburgo 1 lavo
ratori stranieri sono gia nu-
merose decine di migliaia 
e con le loro lamiglie su-
perano ormai le 100.000 unl* 
ta. Le dimension! doi (eno-< 
meno, con la drammaticitu 
delle condizioni di vita di 
gran parte degli immigra-
ti e l'acutezza raggiunta da 
alcuni problemi, quali quel
li degli alloggi e della scuo-
la, hanno reso ancora piu 
viva l'attenzione delle orga-
nlzzazioni sindacali del L. 
A.V. sulla questions dell'e-
migrazione, sollecitate in 
tal senso dall'iniziativa po
litica e da! lavoro pratico 
che attorno a questi proble
mi sviluppano le organizza-
zloni democratiche dei lavo
ratori stranieri. 

Sotto questa spinta il 
Parlamento del Granducato 
ha recentemente dedicato 
una sua seduta a 11'esame 
della complessa questlone e 
11 governo ha presentato un 
progetto legge per l'istitu-
zione di un « Commissaria-
to dell'emlgrazlone», aven-
te la plena responsabilita 
per quanto concerne l'acco-
glienza e la sistemazione de
gli immigratl (deve, tra lo 
altro, difenderli dagll spe
culator! che per l'alloggio 
chiedono loro dei flttl eso-
si). 

E' solo un inizio, anzi 
troppo poco, hanno subito 
rilevato ambienti democra
tic! lussemburghesi e le or-
ganizzazioni degli immigra
tl; tanto piu che la presen
za di 100.000 immigrati in 
un piccolo Paese quale il 
Lussemburgo rlchiede per 
la loro sistemazione anche 
un piano organico di co
struzione di case, se si vuo-
le effettivamente dare ad 
essi un alloggio degno di 
questo nome. E se si vuo-
le liquidare i « ghetti » (ve-
di, ad esempio, quello di 
Esch-Dudelange) in cui so
no costretti a vivere mi
gliaia e migliaia di nostri 
connazionali. 

Ma e soprattutto il pro-
blema della scuola che, nel-
l'approssimarsi dell'apertu-
ra del nuovo anno scolasti-
co, preme e impone una 
sollecita soluzione: piu di 
18.000 ragazzi e ragazze 
stranieri in eta scolastica 
e di diverse nazionalita pon-
gono senza dubblo alle au-
torita lussemburghesi dei 
gross! problemi. Ed e ov-
vio che per affrontarli e ri-
solverli necessita il contri-
buto dei governi dei Paesi 
dl provenienza degli immi
grati, ma in primo luogo 
occorre ricercare la colla-
borazione degli immigrati 
stessi e delle loro organiz-
zazioni. In effetti, i figli dei 
lavoratori stranieri mcon-
trano nello studio grandi 
dirficolta. Anzi, si riconosce 
in noti ambienti sindacali, 
non hanno alcuna possibili-
ta di riuscire negli studi, 
sia che si tratti delle ele-
mentari che delle scuole 
medie, superiori e professio-
nali, per la semplice ragio-
ne che occorre organizzare 
efScaci corsi preparatori per 
1'insegnamento delle lingue 
lussemburghese e tedesca. 

Scarso e quasi inesisten-
te e stato a questo propo-
sito l'interessamento delle 
autorita governative italia
ne, neppure per introdurre 
nel Granducato (e negli al
tri Paesi dove sono presen
ti centinaia di migliaia di 
lavoratori italiani) le gia 
magre prowidenze che pro
prio in tal senso prevede 
la legge n. 133 « per lo svi
luppo delle iniziative di as-
sistenza scolastica e per la 
formazione professionale 
dei nostri connazionali e-
migrati». E' per questo che 
il gruppo comunista alia Ca
mera dei Deputati ha, at
traverso i compagni Corghi, 
Jotti, Cardia, Galluzzi, Bor-
tot, Pistillo, Segre e San-
dri, presentato una interro-
gazione al ministro degli E-
steri per sollecitare il go
verno a presentare un pia
no organico per 1'attuazio-
ne della legge « 153 ». 

II disinteresse della DC 
e del governo di centro-de-
stra di Andreotti e Malago-
di verso i problemi degli 
emigrati e ancor piii ripro-
vevole se si guarda al Lus
semburgo, in cui si ricono
sce la funzione posit iva del-
l'emigrazione italiana e del-
l'ampia presenza di nostri 
connazionali nelle organiz-
zazioni sindacali locali. e 
dove il crescente interessa
mento delle forze democra
tiche oflrono maggion pos-
sibilita per un fruttuoso in
tervento inteso a favorire 
la soluzione del problema 
della scuola e a rendere ef-
fettive le clausole del MEC 
sulla parita e sulla libera 
circolazione. 

Evidentemente, il governo 

Andreotti-Malagodi intende 
sfuggire a qualsivoglia pas-
so e iniziativa che possa-
no comunque anche rlcono-
scere la validita e la fon-
datezza delle rivendicazioni 

e delle attese dei lavoratori 
italiani costretti ad emigra-
re dalla pluridecennale po
litica antipopolare della DC 
e dei suoi governi. 

d. p. 

Impegno di massa unitario 

La fILEF oi gruppi \ 
parlamentari democrof ICI | 

La FILEF ha proposto ai Gruppi parlamentari demo- • 
cratici, come base per un'azione unitaria in Parlamento I 
e nel Paese, 1 seguenti punti di politica dell'emigrazione. I 
INDIRIZ2I DELLA POLITICA EMIGRATORIA: 

ir arresto dell'esodo, assistenza a coloro che anno per I 
anno rientrano, programmazione democratica e riforme I 
per favorire i rientri. Fondo regionale con 11 concorso 
del governo e del fondo sociale europeo, sviluppo del a 
Mezzogiomo; I 

it tutela degli emigrati all'estero e azione per nuovi • 
accordi fondati sulla parita; 

1: ristrutturazione e democratizzazione degli organismi I 
attraverso i quali sia assicurata la partecipazione degli | 
emigrati: Consulte regional!, Consiglio dell'emigrazione a 
carattere nazionale, riforma del CCIE e dei Comitatl I 
consolari, presenza nel CNEL, nell'Organizzazione inter- I 
nazionale del Lavoro, nei Comunl. • 
PROVVEDIMENTI SPECIFICI e MISURE URGENTI a 

1) scuola: entro il 31 luglio i fondi sufficienti per una I 
vast a applicazione della legge 153 (asili, corsi, class! pre- | 
paratorie, esami, trattamento insegnanti); approvare una 
nuova legge scolastica organica; nella legge di riforma I 
universitaria comprendere le misure per i congiunti degli I 
emigrati; migliorare nelle scuole estere 1'insegnamento • 
italiano; • 

2) indagini CNEL e Camera dei Deputati: discutere in I 
sedute plenarie del Parlamento. Decldere rallargamento I 
dell'inchiesta ai paesi extra-europei, con la partecipazione 
delle associazioni e sindacati. Approvare i prowedimenti I 
che scaturiscono dalle indagini: collceamento, previdenza, I 
pensione, accordi e convenzioni, casa, diritti civili e 
politici; • 

3) conferenza nazionale dell'emigrazoine: indirla entro I 
l'autunno del 1972. Conferenze regional! e interregional! I 
per i problemi degli emigrati, Immigrati, interni, fronta- _ 
lieri, loro famiglie; I 

4) legge per la casa: stanziare i fondi per dare la casa, | 
a titolo singolo o associativo, a tutti i lavoratori emi-
Stati membri; Regolaniento italiano e Statuto internazio- a 
re le procedure; I 

5) liberta politiche e associative: intervenire in appog- • 
gio alia lotta dei lavoratori emigrati per mantenere e . 
ampliare i diritti politici e associativi in tutti i Paesi; I 
nella Comunta europea fare abrogare tutte le leggi che | 
contrastano con i trattati di parita tra i cittadini degli 
Stati membri; Regolamento italiano e Statuto internazio- I 
nale dei diritti; I 

6) Comunita europea — occupazione e squilibri — Tu- " 
tela contro i llcenziamenti che colpiscono gli emigrati, > 
programma di politica sociale, dell'occupazione e del supe- I 
ramento degli squilibri in base ai criteri nuovi della fine | 
dell'esodo e delle congestions unita delle forze operate e 
democratiche, associative, sindacali e politiche. 

Su queste linee, che in dettaglio sono esposte nel Pro-
memoria riportato tra i documenti, in questo numero dl 
Emigrazione, la FILEF ha programmato una vasta mobl-
litazione e lotta di massa. 

Alia fine di settembre 
processo d'appello per 

la sciagura di Mattmark 
In data 18-7-1972 il presi-

dente del Tribunale del Can-
tone Vallese ha comunica-
to alle parti interessate che 
il processo di appello per 
la sciagura di Mattmark e 
stato fissato per i giorni dal 
27 al 29 settembre 1972, 
con inizio alle ore 9, nella 
sala del Parlamento del 
Cantone Vallese a Sion. So
no stati convocati il Pub
blico Ministero dr. Lanwer, 
i 7 awocati di parte civi
le, i 4 awocati difensori e 
i 17 Imputati. 

II Patronato INCA ha ri-
tenuto opportuno avanzare 
richiesta presso l'Ambascia-
ta d'ltalia a Berna affinche 
venga incontro alle spe
se di viaggio e di soggior-
no di quei familiari super-
stiti che desiderano assiste-
re a tale processo. Analo-
ga richiesta e stata fatta 
da parte nostra presso i 
sindaci dei comuni dove ri-
siedono le famiglie super-
stiti rappresentate dal Pa
tronato INCA. 

Qui di sotto sono elenca-
te le famiglie superstiti rap
presentate dall'INCA: Sera-
flna Cappelletti ved. Veltri; 
Pasqualina Delle Donne ved. 
Petrocelli; Francesco Mar-
ciante; Osvaldo Dante: Co-
stanza Aloise ved. Cosenti-
no; Fam. Acquis; Caterina 
Caputo ved. Audia; Fam. 
Salvatore Loria; Rosa De 
Simone ved. Di Nenna; Vin-
cenza Foddis ved. Floris; 
Caterina Pellegrino ved. 
Gucciardo; Teresina Guara-
scio ved. Laratta; Rosa Gal-
Io ved Talerico; Mario Tra-
passi; Lea Dal Col ved. Cof-
fen; Celestina Gandolfl ved. 
Corbellmi; Fam. Giulio Bar-
raco; Fam. Eduard Daldon; 
Fam. Nello Figlie; Luciano 
Minotti; Fam. Giuseppe Pi-
nazza; Fam. Alberto Can-
dusso; Fam. Giovanni Re-
non. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

In Germama, Svixzera e Belgio 

Vivace attivita per 
la stampa comunista 

Accanto ai risultati gene
rali della sottoscrizione che 
indicano come i nostri com
pagni emigrati non riman-
gono indietro in confronto 
ai risultati nazionali, sono 
sempre piii numerose le se-
gnalazioni di particolari 
successi e di nuove inizia
tive. 

A Colonia i compagni del
ta Clodwigplatz hanno gia 
superato il primo obiettivo 
della sottoscrizione e se ne 
sono posto uno nuovo mol
to piu elevato e prepara-
no una grande festa per i 
prim! di settembre. 

A Stoccarda la festa del-

lTJnita e in preparazione 
per meta settembre, a Zu-
rigo per il 23-24 e a OerJi-
kon per la stessa data. Nel 
Belgio le feste previste su-
perano gia la dozzina e si 
svolgeranno alia fine di set
tembre e ai primi di otto
bre. 

Caratteristica della cam
pagna della stampa di que
sto anno e perb il fatto che 
accanto alle feste maggiori. 
altre sono in preparazione 
in nuovi centri della no
stra emigrazione ed e mol
to maggiore il numero di 
attivisti impegnati nella rac-
colta di fondi per VUnila. 

Lettere dell'INCA 
ai sindaci 
e all'Ambasciata I 

Lettera invista dall'INCA tu 
sindaci di: 5. Giovanni in Fio- | 
re; Acquaviva d'lsernia; Partan- I 
na; Belluno; Montella: Orgo- | 
solo; Castelvetrano: Parma; Do-
megge di Cadore: Pontenune; a 
SagTOn Mis; Carrara; Cesena; I 
Domodossola. | 

Signor sindaco, . 
ci riferiamo alia sciagura I 

di Mattmark del 30 agosto I 
1965, nella quale perirono _ 
56 lavoratori italiani, fra I 
cui alcuni residenti in co- | 
desto Comune. In data dal 
27 al 29 settembre 1972 a- I 
vra luogo a Sion nel Canto- I 
ne Vallese il processo di • 
appello. Per la prima volta . 
il dibattimento viene tra- I 
rfofio simultaneamente nel- | 
le tre lingue ufficiali sviz-
zere (tedesco, francese t i- I 
talianoj. I 

Questo Patronato facen
dosi interprete del deside- I 
rio di moltissimi familiari I 
delle vittime strettamente • 
interessati al processo che . 
risiedono a tutt'oggi nel Suo I 
Comune, chiede gentilmen- | 
te che codesta Amministra-
zione comunale venga in- I 
contro con un cospicuo con- I 
tributo alle spese di viag-- m 

gio e di soggiorno dei fa- • 
miliari superstiti che tnten- I 
dono assistere a tale pro- I 
cesso. 

Siamo certi della Sua I 
comprensione. ed in attesa | 
di una benevolo decisione 
tn merito. ci e grata I'oc- I 
casione per porgere eordia- I 
li e distinti saluti. 

Lettera lnriata dall'INCA ml I 
dr. Adalbetlo Figarolo di Gro- | 
pello . Ambasciatore d'ltalia • 
B«ma. | 

Signor Ambasciatore, | 
senz'altro ella avra gia 

appreso la notizia sui pro- I 
cesso di appello riguardan- I 
te la sciagura di Mattmark, 
che avra luogo a Sion dal • 
27 al 29 settembre 1972. Per I 
la prima volta il dibatti- I 
mento viene tradotto simul-
taneamente nelle tre lingue I 
ufficiali. | 

Questo Patronato. facen
dosi interprete del deside- I 
rio di moltissimi familiari I 
delle vittime cadute in tale 
sciagura, chiede gentilmen- a 
te che codesta Ambasciata I 
d'ltalia venga incontro con I 
un cospicuo contributo alle 
spese di viaggio t di sog- I 
giorno dei familiari super- | 
stiti che intendono assiste
re a tale processo. I 

Siamo certi della Sua I 
comprensione. ed in attesa 
di una Sua benetola deci- m 
sione in merito, prima di I 
rispondere alle famiglie in- I 
teressate. ci e grata I'oc-
casione per porgere eordia I 
U e distinti ossequl. j 


