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Stamane Parrivo a Cagliari per partecipare alia grande manifestazione 

La solidarieta delle popolazioni sarde 
con i giovani in marcia per il lavoro 
Quattro giorni di cammino, sott'o una pioggia battente, lungo le strade che dal Sulcis portano al capoluogo — L'incontro a Decimomannu 
e Assemini con i sindaci, i lavoratori, i dirigenti politici e sindacali — II concentramento davanti al palazzo della Regione, in piazza Trento 

Perche il numero degli esercenti & cos) alto 

La crisi del commercio 
in Italia e esplosa 

col «miracolo economico» 
II settore terziario gonfiato a dismisura dalla fuga dalle cam-
pagne e dall'impoverimento delle aree sottosviluppate — Pe-
sante attacco del grande padronato ai dettaglianti — Gli oligo-
poli della distribuzione e le «cattedrali del consumismo» 

Dalla nostra redazione 
. CAGLIARI, 26. 

Sotto una pioggia batten
te e un vento gelldo, la mar
cia del disoccupati ha prose-
guito oggi sulle strade che 
collegano il Sulcis al comu-
ni della cintura industriale 
di Cagliari. Nonostante il mal-
tempo, i giovani marciatori 
hanno mantenuto i tempi del 
loro programma per poter 
raggiungere il capoluogo en-
tro la mattinata di domani 
e partecipare, davanti al pa
lazzo della Regione, in piaz
za Trento, al grande concen

tramento di lavoratori e di 
popolo deciso dai tre slnda-
catl In occasione dello sclo-
pero generale proclamato, qui 
in Sardegna, per 24 ore. 

Nella mattinata il corteo 
e entrato a Decimomannu, 
11 paese dove ft ubicata la 
piu grossa base NATO del-
l'isola e del Medlterraneo. Sul-
l'abitato imperversava una 
bufera, ma i giovani hanno 
voluto ugualmente sfilare con 
alia testa 1 dirigenti della 
CGIL, CISL, UIL, il segreta-
rlo della Federazione comu-
nista di Carbonia compagno 
Antonio Saba, i rappresen-

Domani, per denunciare la crisi del settore 

A Roma la protesta 
dei bieticoltori 

L'iniziativa assunta dal CNB — II pericolo di 
una ulteriore diminuzione della superficie se-
minata a bietola — Le colpe del governo 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 26. 

Nuova manifestazione contadi-
na mercoledi a Roma. Ad essa 
daranno vita i bieticoltori, che 
prima al teatro Eliseo poi in 
delegazione ai ministeri dell'A-
gricoltura e dell'Industria e ai 
vari gruppi parlamentari (PCI. 
PSI. DC. PRI. PSDI, PLI) e-
sprimeranno la loro protesta 
per la situazione nella quale 
oggi si trovano. Nel contem-
po illustreranno le linee di fon-
do per la nuova politica al-
ternativa per la quale intendo-
no battersi. 

L'importante iniziativa non a 
caso e stata presa in quesU 
giorni: il CNB (Consorzio na-
zionale bieticoltori), che ne e 
il promotore, alia vigilia delle 
semine che inizieranno il 1. 
marzo, vuole indicare un pe
ricolo reale: quello di una ul
teriore diminuzione — se non 
interverranno fatti nuovi — del
la superficie seminata a bie
tola. Seminare meno, significa 
produrre meno, significa non 
riuscire a coprire il contingen-
te assegnato al nostro Paese 
dalla Comunita. 

E' da anni ormai che la no
stra bieticoltura non riesce a 
far fronte alia domanda inter
na, e nemmeno alia quota di 
produzione (contingente) della 
CEE: nel 1972 dai nostri stabi-
limenti sono usciti 11 milioni 
400 mila quintali di zucchero, 
contro un contingente di 12 mi
lioni 300 mila quintali e un 
consumo di oltre 15 milioni. 
in continuo aumento. Gia si pu6 

Domani a Rimini 
il 18° congresso 
della Federazione 

PP.TT-CGIL 
Da domani al 4 marzo si 

svolgera a Rimini il XVIII 
Congresso nazionale della 
Federazione postelegrafonici 
CGIL. 

II congresso si tiene nel 
•ivo della lotta contrattuale 
della categoria che, come e 
noto, ha come obiettivo prin-
cipale la conquista di un nuo-
vo ordinamento del persona-
le, in stretta connessione con 
11 rilancio ed il potenziamen-
to del servizi neU'ambito di 
una profonda riforma delle 
strutture aziendali. 

prevedere che nel 1973 dovrê  
mo importare cinque milioni 
di quintali. sei milioni nel 1974. 

Lo zucchero come la carne? 
Vi sono parecchie analogie. An
che qui evidenti. clamorose. ap-
paiono le responsabilita del go
verno. Se la nostra bieticol
tura 5 stata ridotta in questo 
stato di incapacity produttiva. 
la colpa va interamente ascrit-
ta a coloro che hanno lasciato 
carta bianca ai monopoli sac-
cariferi (Eridania. Montesi. Ma-
raldi). 

Perche la coltivazione della 
bietola da noi ft tanto in crisi? 
II compagno Pietro Coltelli, con 
il quale abbiamo lungamente 
parlato, cosi ci riassume le ra-
gioni: 

1) La nostra agricoltura in 
generale e la bieticoltura in 
particolare, presentano un gra
ve ritardo strutturale e tecni-
co. Elevati costi di produzione. 
scarsa remunerazione del lavo
ro contadino. E chi invoglia 
a seminare bietoli? Attualmen-
te la bieticoltura italiana vive 
sulla produzione di 200 mila a-
ziende, 180 per cento delle qua-
li sono a coltivatore diretto o 
a mezzadria o cooperative. Non 
c'ft dubbio che rilanciare e 
rinnovare significa finanziare. 
Ma che cosa? La scelta va fat-
ta — e anche lo stato di salu
te di questo settore lo dimostra 
— in direzione dell'azienda con-
tadina associata. 

2) II governo, gia colpevole 
per lo stato strutturale della 
nostra agricoltura. concede de-
leghe e favori a getto conti
nuo a quella industria saccari-
fera che, oltre a cnon pro-
grammare* lo sviluppo del set-
tore. e stata messa sotto pro-
cesso e condannata a Bruxel-
les per quanto ha combinato 
ai danni dei consumatori. so-
prattutto quelli italiani, che pa-
gano per lo zucchero un prez-
zo record. 

Una politica di sviluppo del
la bieticoltura appare necessa-
ria — ci dice Coltelli — alia 
luce di almeno tre situazioni 
che vanno positivamente risol-
te: garantire il lavoro a tutti i 
58 zuccherifici oggi esistenti. 
il che significa respingere il 
piano di ristrutturazione del mo-
nopolio, e salvaguardare la oc-
cupazione operaia; porre freno 
all'aumento delle importazioni. 
che sono forte di tensioni in-
flazionistiche; diminuire il prez-
zo dello zucchero attraverso 
una riduzione della incredibile 
tassazione che grava su un 
prodotto tanto popolare e ne-
cessario. 

Romano Bonifacci 

tanti dei movimenti giovani-
li antifascisbi, ed una dele
gazione di minatori del baci-
ni metalliferi dell'Iglesiente e 
del Guspinese. 

II compagno Giorgio Mac-
ciotta, della segreteria provin-
ciale della Camera confedera-
le del lavoro, si ft rlvolto alle 
donne, alle madri ed alle spo-
se di Decimo che si affac-
ciavano alle finestre e sugli 
usci per segulre l'insolito cor
teo, spiegando che la lotta 
per 11 lavoro e le rlforme vie-
ne condotta per tutti. 

Dopo una sosta nel Munl-
cipio. il corteo 6 proseguito 
alia volta di Assemini. An
che in questo comune ope-
raio e contadino, di sinistra, 
le maestranze della Rumian-
ca, i pescatori dello stagno 
di Santa Gilla. gli studentl 
medi e universitari, il sin-
daco comunista Fedele Lecis, 
la giunta comunale ed il oon-
siglio al completo. hanno ac-
colto i disoccupati del Sul
cis all'lngresso dell'abltato, 
accompagnandoli per un lun
go tratto nella manifestaaio-
ne attraverso le strade ae\ 
paese. sino alia sede del Mu-
niclpio. 

Sono episodi toccanti, che 
testimoniano della grande so
lidarieta creatasi attorno hi 
300 « corsisti» di Portovesme. 
Come i loro padri nel 19(|5 
avevano deciso di marciare su 
Cagliari per salvare le mlnie-
re di carbone, cosl essi oggi 
tornano a piedi. dopo una 
faticosa marcia di 80 km. ver
so il capoluogo regionale. 

Si battono contro il gover
no Andreotti-Malagodi, voglio-
no una nuova gestione del-
l'istituto autonomistico, chie-
dono che l'lndustria estratti-
va non venga fatta morire 
per soffocamento, ma sia tra-
sformata attraverso un ciclo 
che dalla materia prima pas-
si alia lavorazione del grezzo 
fino alio stadio manufattu-
riero. 

Non ft una battaglia di ca-
rattere settoriale. Dice il com
pagno Pantinel, un giovanis-
simo operaio, responsabile 
della commissione operaia del
la Federazione comunista dl 
Sulcis: «La piattaforma ri-
vendicativa degll allievi che 
hanno frequentato i corsi di 
qualificazione professionale a 
Portovesme, e che chiedono 
di essere assunti nelle nuo-
ve industrie, secondo gli im-
pegni precisi assunti dal 
governo centrale e della giun
ta regionale, solleva non solo 
problem! di carattere loca
le, ma impone la soluzione 
dei problem! dl fondo che 
da decenni travagliano l'in
dustria mineraria, cosl come 
l'intera Sardegna ». 

«Se vogliamo risolvere 1 
problem! delle zone interne 
dell'isola, dell'intero meridio-
ne — continua Fantinel — 
bisogna che la battaglia che 
i pescatori e i contadin! con-
ducono, ad esempio in Bar-
bagia, si saldi con quella de
gli operai che lavorano nella 
industria mineraria tradizio-
nale, nelle nuove fabbriche 
di Portovesme, della Rumian-
ca, della Saras, della SIR, del
la SNIA. Quindi. tutta que-
sta forza deve legarsi alle ini-
ziative che i sindacati, le or-
ganizzazion! di massa, i par-
titi conducono ai vari livelis 

La marcia per il lavoro, 
una lunga marcia dl 4 gior
ni sotto la pioggia e il ven
to, che precede lo sciopero 
generale di domani. serve ap-
punto a scuotere 1'opinione 
pubblica, ma soprattutto di
mostra che i giovani — oc-
cupati e disoccupati. operai e 
studenti — sono decisi a bat 
tersi con la vigoria necessa-
ria, non trascurando. anzi ri. 
cercando i glusti collegamen-
ti politici e di massa. 

Giuseppe Podda 

Giovani lavoratori sardi manifestano davanti alle fabbriche per I'occupazlone e la rinasclta economlca dell'isola 

Dibattito PCI-PSI-DC a San Donato Milanese 

CONFERENZA Dl PRODUZIONE ENI 
PER NUOVE SCELTE DEMOCRATIZE 

Le proposte dei comunisti per il passaggio della Montedison alle Partecipazioni sta-
tali ed il programma di sviluppo della chimica - I mutamenti necessari nella politica 
petrolifera, della ricerca, dell'energia nucleare, dell'elettronica — I rapporti interni 

Nuovo modo di pagamento 
per le pensioni INPS 

L'INPS, di intesa con 1'am-
ministrazione delle Poste e del
le Telecomunicazioni, ha deci
so di rielaborare 11 calendario 
dei pagamenti delle pensioni 
INPS istituendo nuove scaden-
ze neirintento di addivenire 
ad un piu ordinato e meno 
convulso svolgimento delle ope-
razioni di pagamento. 

Con decorrenza dal primo 
marzo 1973, tutte le pensioni 
pagate agli sportelli degli uf-
fici postali avranno le seguen-
ti scadenze: il giomo 1° dei 
mesi dispari (gennaio, marzo, 
maggio, luglio. settembre, no-
vembre) le pensioni Adria, 
Loiyd Triestino, daziari, gasi-
sti, elettrici, dei fondi di pre-
videnza delle iscrizioni collet-
tive derivanti da speciali con-
venzioni degli esattoriali e del
la previdenza marinara. II 
giomo 1° dei mesi pari (feb
braio, aprile, giugno, agosto, 
ottobre, dicembre) le pensioni 
della presidenza marinara a 
carico dell'assicurazione gene
rate obbligatoria e telefonici. 

II giomo 4 dei mesi dispari, 
con possibility di fraziona-
mento dal 2. le pensioni di 
vecchiaia del personale ad-
detto agli uffic! postali e alle 
agenzie dell'amministrazione 
PP.TT„ di vecchiaia della pic-
cola nesca e acque interne, dei 
minatori), le pensioni del fon
do invalidity e vecchiaia ope
rai miniere di zolfo della Si-

cilia e le pensioni di vecchiaia 
liquidate in regime di conven-
zione internazionale. II giomo 
4 dei mesi pari, con uguale 
possabilita di frazionamento, 
le pensioni di invalidity e di 
riversibilita dei coltivatori di-
retti, mezzadri e coloni. di 
vecchiaia, di invalidity e di 
riversibilita dei commercian-
ti, le pensioni del clero di 
culto cattolico e dei cult! am-
messi, le pensioni d'invalidita 
e di riversibilita liquidate in 
regime di convenzione inter
nazionale, le pensioni d'inva
lidita e di riversibilita del 
personale addetto agli uffici 
locali e alle agenzie dell'am
ministrazione PP.TT.. le pen
sioni d'invalidita e di riversi
bilita dei marittiml della pic-
cola pesca e delle acque in
terne e le pensioni di riversi
bilita dei minatori. 

II giomo 7 dei mesi dispari, 
con possibilita di frazionamen
to dal giomo 6, le pensioni di 
vecchiaia dei coltivatori di-
retti. coloni e mezzadri e le 
pensioni social!. H giomo 7 
dei mesi pari, le pensioni d'in
validita dell'assicurazione ge
nerale obbligatoria. II giomo 
15 dei mesi dispari, le pensio
ni di vecchiaia dell'assicura
zione generale obbligatoria. II 
giorno 15 dei mesi pari, come 
sopra, le pensioni di riversi
bilita dell'assicurazione gene
rale obbligatoria. 

DOPO GLI SVILUPPI E IL POSITIVO ESITO DELLA VERTENZA 

PIU' FORTE L'AZIONE DEGLI STATALI PER LE RIF0RME 
Di recente, sulla rivista 

Tempi moderni e stata pub-
Wicata una interessante ri

cerca sul comportamento sin-
dacale degli impiegati, con
dotta per campione nel pe-
riodo marzo 1971-marzo 1972, 
in 66 uffici privati e del
la Pubblica amministrazio-
ne operanti neU'area mila-
nese. Dopo aver afferma-
to che ail risultato dell'in-
dagine sembra suggerire la 
imrnagine di un ceto non piu 
cosl monolitico, ma con ten
sioni e ferment! nuovi, pro-
babilmente destinati ad au-
mentare dl intensita, di cul 
11 sindacato ed 1 partltl poli
tici devono In qualche modo 
tener con to» i ricercatori 
concludono lo studio con una 
domanda: «Nella situazione 
Italiana, proprlo perche an
che un'offerta di mediazione 
sara probabilmente respinta, 
per rarretratezza deile forze 
imprenditorifili e di quelle 
politlche, non si manteTTa vi
va per queste ragioni la pres-
sione di queste forze che stan-
no raggiungendo una coscien-
za d! se sempre piu forte? ». 

Fermenti nuovi 
Lo sviluppo e gli esitl della 

vertenza degli statali non so
lo confermano, a nostro giu-
dlzio. l'esistenza di tensioni 
% fermenti nuovi nell'ambl-
«• del dlpendentl pubblJcl, 

ma dimostrano ncinclpalmen-
te la capacita dei sindacati 
confederali di essere riusciti 
a cogiiere il senso posi-
tivo di quel fermenti e di 
averli saputi indirizzare ver
so obiettivi uniflcanti di ri
forma 

n sindacato, in un rappor-
to con i lavoratori di un'am 
piezza mai fin qui reglstrata, 
ha infatti costruito nei mesi 
passati una piattaforma che: 
1) ha raccolto la ™enp'-a!e 
spinta ad una perequaz'one 
retributiva nfl ?ettore come 
passo preliminare verso un 
piu organico ed omogenoo as-
setto retributivo neU'ambito 
dell'impiego pubblico del <̂ t-
tori «amministrativJ » (Enti 
locali, Regioni enti pubbl'ci 
non previdenziali); 2) e di-
retta a sunerare le barriere 
tra gli statali ed il resto del 
mondo del lavoro attraverso 

l'acquisizlone del principio del
la contrattaz/one triennale. la 
estenslone delle norme dello 
Statute del lavoratori. la pari-
ta normativa operai-impiega
ti; 3) ha mdicato la via ner 
una sostanziale revisione del-
rordinamento deHe qualifiche. 
non solo per romoere l'attua-
1«» costruzione •/• rami dale e 
gerarchica, irrazionale e non 
funzionale. ma anche per esal-
tare e stimolare le capacita 

ftrofessionall del personale in 
unzione di un adeguamen-

to e rinnovBinento delle 

strutture statali. 
In una impostazione riven-

dicativa di questa natura ri-
sulta evidente l'obieltivo di 
inserire la vertenza degli sta-
tah nella piu generale Iinea 
strategica del movimento che. 
proponendo la via di un pro
gramma di ripresa e di svi
luppo economico e sociale, 
non pu6 non affrontare il ruo-
lo dello Stato cosi come con 
cretamente si pr&*nta oggi 
dopo la fase di awio delle 
Regioni. 

Avanza 1'unita 
Cenamente il processo dl 

unita sindacale. con le parti-
colari accentuazioni che si so
no real:zzate tra le Feder-
sUtali CGIL. CISL, UIL, ha 
contnbuito grandemente a 
far crescere tra i lavoratori 
la cosc:enza di una «svolta» 

siniacale in d:rezione di una 
piattaforma unificante deell 

statali. E certamente. oggi. dal
la stessa categoria. che ha v*»-
nficato nel corso della lotta 
e dairesito della vertenza la 
vlt&lita e la potenziahta del 
resperlenza unitaria, cresce la 
spinta ad una accelerazione 
del processo insieme alia ri-
chlesta dl una parteclpazio-
ne democratlca alia vita del 
sindacato. 

E" significativo ri leva re che, 
proprio per questo intreccio 
tnt avanxatft del proceaio unl-

tario e partecipazlone attiva 
della categoria va maturando. 
(pur dopo inizialj incertezze 
e con qualche resistenza) un 
positivo ripcnsamento critico 
da oarte del sindacalismo au-
tonomo. che ha in tanto mn-
sentito di schierare in cam-
po il piu ampio fronte di lotta 

In presenza di un cosi va-
sto schieramento di forze. 
sorretto dalla combattivita 
dei lavoratori. e di fronte al
ia forza di persuasione dei 
contenutt rivendicativi. il go
verno. dopo alcuni tentativi 
dllatorii. e stato costretto ad 
una trattativa serrata (bast! 
ricordare i sei anni occorsi 

per il « riassetto ») e ad un ac-
cordo globale su tutti 1 pun-
tj della piattaforma; anche su 
quello riguardante il nuovo or
dinamento delle qualifiche 
che dovra essere attuato con 
decorrenza dal primo gennaio 
1975; e questo e un punto 
cosl strettamente collegato 
con i problem] della ristrut
turazione della pubblica am-
minlstrazlone e con 11 modo 
stesso di lavorare all'intemo 
dell'apparato statale da con-
sentire al sindacato di con-
durre avanti il necessario 
conrronto con il governo in-
vestendo tutta la problema
tic* della riforma 

Su questo tema, nelle pros-
filme settlmane e nel prossi-
mi mesi, il dibattito « lo 
•contro politico •odranno 

Bempre piCi sviluppandos! nel 
Parlamento e nel Pese; di pa
ri passo, infatti, alle Iotte per 
la soluzione e contro 1 pro
positi controriformatori dl 
Andreotti, dei problem! della 
agricoltura, della sanita. della 
edilizia pubblica, della difesa 
del suolo, va emergendo dl 
fronte alle masse lavoratrici 
i'urgenza di garantire ed e-
strndere il potere autonomo 
delle Regioni, di definire in 
un armonico disegno i rap
porti tra Stato e Regioni, di 
procedere ad un effettivo rior-
dinamento della Pubblica am-
minlstrazione 

Collegamenti 
In questa prospett'.va i sin

dacati degli statali intendono 
portare un loro specifico con

tribute e stabilire fecondi 
collegamenti: consapevoli che 
I problem! del lavoratori dello 
Stato troveranno una reale 
soluzione sia in rapporto ad 
una Pubblica amministrazio-
ne efflciente e democratlca 
al servtzio della collettlvita 
nazionale; e sia, alia pari di 
tutti gli altri lavoratori, dal-
l'avvlo di una politica econo
mlca e sociale che portl ad 
una crescente domanda dl 
bent, di servizi collettlvi, dl 
lnvestimenti per la occu-
pazione. 

Massimo Prsco 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 26 

II confronto fra tre partiti, 
PCI, PSI e DC, promotori di 
una prima conferenza sul-
l'ENI, ha registrato nelle due 
sedute di giovedl e sabato 
scorsl, nel teatro di San Do
nato milanese, significative 
convergenze: nelle critiche 
forti e documentate all'attua-
le politica dell'ENI nei settori 
deH'approwigionamento e raf-
finazione del petrolio, della 
ricerca e della produzione 
elettronica e nucleare, e nel 
rapporti fra dirigenti e per
sonale tale da richiedere un 
profondo mutamento di Indi-
rizzo. Convergenze anche sul
la necessita che si comincino 
a vagliare (compito che e sta
to demandato al comitato 
promotore) proposte e indica-
zioni per un nuovo ruolo de-
mocratico dell'ENI. 
• II compagno on. Napoleone 
Colajanni ha in particolare 
sottolineato, in risposta alle 
preoccupazioni sollevate dal 
dc on. Mazzotta sui pericoli 
autoritari insiti nell'attuale 
situazione di crisi strutturale, 
di stagnazione e di svaluta-
zione monetaria, che proprio 
da processi unitari analoghi 
a quello svoltosi a San Dona
to. allargati possibilmente ad 
altre forze politiche e sinda
cali, e in primo luogo alia 
partecipazione di base, pud na-
scere quel piu vasto e solido 
consenso popolare e unitario 
capace di contrastare e batte-
re qualsiasi pericolo e tenta-
tivo autoritari. 

Riassumiamo brevemente il 
contributo dei comunisti alia 
1. conferenza di produzione 
dell'ENI. 

1) Per una a nuova poli
tica petrolifera » dell'ENI, oc-
corre ricercare rapporti nuovi 
coi paesi produttori di petro
lio per arrivare rapidamente 
a progetti di lavorazione co
mune; 

2) occorre un mutamento 
di indirizzo per quanto riguar-
da la a produzione di beni 
strumentali», collegati alio 
sviluppo dell'ENI e della so-
cieta e quindi a una tecnolo-
gia piu avanzata (come l'elet-
tronica e l'energia nucleare); 

3) una svolta nel campo 
dell'energia nucleare si impo
ne per colmare rapidainente 
il ritardo del paese in questo 
fondamentale settore; 

4) e necessaria una pre-
senza importante dell'ENI per 
lo sviluppo della « chimica se-
condaria» (fine e parachimi-
ca) (i che sia tale perd da as-
sicurare alle piccole e medie 
aziende» (che hanno una fol-
tissima presenza in questo 
settore. a parte il problema 
della forte presenza di capi
tate estero) «prospettive di 
sviluppo J>; 

5) in questo campo si collo-
ca il rapporto fra ENI e Monte
dison. Colajanni in proposito 
ha ribadito la netta contra
riety dei comunisti a un even
tuate controllo diretto del
l'ENI sulla Montedison, per
che ci6 darebbe vita a una 
concentrazione economica In-
govemabile e a una concen
trazione di potere pericolosa 
per la stessa democrazia. 

I comunisti sono per l'acqui
sizlone della Montedison nel 
sistema delle Partecipazioni 
statali. Ma la nostra proposta 
a breve, di fronte al fallimcn-
to della formula CIPE, « e in-
tanto che tutte le azloni Mon
tedison che sono gia nelle ma-
nl di lmpreM pubbllche (co

me ENI, IRI, ecc.) siano ri-
messe al ministero delle 
PP.SS.». Ci6 come prima ini
ziativa1 per il passaggio della 
Montedison nel sistema delle 
Partecipazioni statali. 

II problema ENI-Montedison 
e stato affrontato anche dal 
compagno Mosca, nel suo in-
tervento conclusivo. In rela-
zione alia chimica i sociallsti 
sembrerebbero orientati ver
so un ente chimico che tolga 
le partecipazioni chimiche alia 
Montedison e separi le atti-
vita chimiche da quelle ener-
getiche dell'ENI. II PSL in 
diverse sedi, si e pronunciato 
anch'esso per im inserimento 
della Montedison nelle PP.SS. 

Per Ton. Mazzotta (DC), il 
nodo ENI-Montedison dovreb-
be invece essere ormai sciol-
to dal Parlamento, neU'ambi
to delle indagini conoscitive 
condotte dalle due Camere, 
ma senza precostituire propo
ste, come quella affacciata an
che dalla conferenza, di un 
ente chimico; 

6) almpiego delle possi
bilita finanziarie », soprattut
to In direzione del Mezzogior-
no e delle aree depresse. Re
visione dei controlli sulla poli
tica dei fondi di dotazione. 
Dalla conferenza e emersa, 
tra l'altro, la necessita di im-
pedire che il sistema banca-
rio affermi il suo controllo 
sulle strutture produttive; 

7) occorre soprattutto una 
«svolta nella politica inter
na » dell'ENI per superare 
ogni forma di mortificazione 
delle capacita creative di ope
rai e di tecnici e quindi de-
cisioni unilateral! e autori-
tarie; 

8) costituzione di a rap
porti con gli istituti rappre-
sentativ!» (Parlamento, Re
gioni, Enti locali) e di massa. 
sindacali, per l'affermazione 
di un sistema di responsabi
lita, e cid neU'ambito delle 
nostre proposte per una rifor
ma delle PP.SS. Deve istituir-
si una sede precisa dove l'ENI 
risponda delle scelte fatte. 
- Nel dibattito sono Interve-
nuti Casali, per il Nuovo Pi-
gnone (che ha riferito su un 
convegno del gruppo Pigno-
ne a Firenze) Corbcllini del-
l'ANIC. Pacco della SNAM 
Progetti, Maspero, della cel-
lula comunista dell'ENI, 
Faiertata, della PILLEA-CGIL. 
Pellin, DC (del comitato pro
motore) Carlo Maria Santoro, 
del regionale Iombardo (PCI) 
e Faracci del laboratori di ri
cerca. 

Romolo Galimberti 

Conferenza 
dei sindacati 

sulla struttura 
distributive 

Avra luogo 11 12-13-14 mar
zo a Viareggio la conferenza 
nazionale unitaria indetta dal
la Federazione CGIL-CISL-UIL 
e dalla Federazione dei la
voratori del Commercio sul 
tema: «La struttura distribu-
tiva italiana: problem! e li
nee di riforma». Vi parteci-
peranno dirigenti sindacali di 
categoria, organizzazioni delle 
Confederazloni e gli Uffici 
studi, dirigenti sindacali del
le organizzazioni dcll'lndu-
stria, slndacalisti dell'agrlcol-
tura e del MSVIBL 

Si dice che 1 commerciantl 
al dettaglio in Italia sono 

- troppi. In effettl, secondo stl-
me ministeriall, nel 1971 i ne-
gozi in sede flssa al minuto 
erano 855 mila (tre anni pri
ma erano circa 45 mila di 
meno) per un totale di 1 ogni 
64 abitanti. Ripartito per le 
tre grand! aree geoeconomi-
che del Paese, il numero dei 
commerciantl fissl. sempre 
nel '71, risultava pari a 387.451 
nel Nord (Piemonte. Valle 
d'Aosta, Trentino Alto Adige, 
Veneto. Friuli Venezla Giulia, 
Liguria, Emllia-Romagna), a 
164.592 nel Centro (Toscana, 
Umbria, Marche, Lazlo) e a 
303.107 nel Mezzoglorno 
(Abruzzi, Mollse, Campania, 
Puglia, Basilicata. Calabria. 
Sardegna). 

Non si conoscono le per-
centuali riferite agli abitanti, 
ma si pu6 stimare che, pro-
porzionalmente, il numero 
dei dettaglianti flssl sia supe-
rlore nell'Italia meridionale. 
Questo si spiega col fatto che 
laddove mancano fonti slcu-
re e permanentl di lavoro. il 
settore terziario — e il com
mercio in primo luogo — ft fa-
talmente destinato a gonfiar-
si, generando situazioni eco-
nomico-sociali ancora piu 
gravi. 

Tornando a un discorso piu 
generale si pud dire, comun-
que, che se la rete distributiva 
risulta confusa, concentrata in 
certl casi e dlspersa in altii, 
ma sempre « distorta » rlspet-
to alle eslgenze dl un servl-
zlo pubblico cosl essenziaie. 
lo si deve al modo con cul il 
Paese ft cresciuto in questi 
anni. Le caratteristiche del 
commercio al dettaglio, del re
sto, sono molto simili a quel
le dell'intero sistema econo
mico nazionale, sviluppatosi 
In modo caotlco e «spon-
taneo ». 

II vero boom del commer
cio al dettaglio, infatti — an
che se il 50.3% degli attuall 
negozi sono sorti dopo il 
1951 — e cominciato lntorno 
agli anni 59-60, insieme col 
coslddetto «miracolo economl-
co», reallzzatosi attraverso 
due fennmenl contrail e pa
rallel!: da un lato, la con
centrazione delle attlvita pro
duttive piu solide nelle gran-
di aree industrial! del Setten-
trione; dall'altro. la fuga dal
le campagne, incoraggiata dal
la mancanza di una politica 
programmata e riformatrice. 

Proprio In questi anni, dl 
fatto, larghe fasce del mondo 
contadino costrette ad abban-
donare 1 camp! si sono river-
sate nel «triangolo industria
le », nell'emigrazlone interna 
ed esterna e. in particolare, 
nel settore terziario. Da cio, 
senza considerare gli am-
bulanti, l'attuale enorme nu
mero di piccole e plccolissi-
me imprese commercial! m 
sede fissa, spesso dotate di 
una base economica molto 
gracile. che convivono ora, fa-
ticosamente, accanto aTle 
aziende commericali tradizlo-
nall e alia grande impresa di-
stributrice di piu recente for-
mazione. 

Se di crisi si deve parla-
re, dunque, anche per quanto 
riguarda il commercio, non 
si pud dire dawero che I'ab-
biano voluta gli esercenti. Si 
tratta, in realta, di una profon
da crisi strutturale, che si 
inquadra nella crisi generale 
della nostra economia e della 
nostra societa (anch'essa strut
turale) e che si pud superare 
soltanto con adeguate misure 
dl riforma. 

Ebbene, per venire al «no-
do », lo scontro in atto nel 
settore commerciale italiano 
awiene proprio attomo a que
sta questione di fondo. Anzi-
che lavorare per una effettiva 
riforma, diretta a dare una 
veste modems ed efflciente 
alia rete distributiva e a con-
tenere i prezzi, anche attra
verso una riduzione dei costl 
(e non imponendo assurdi cal-
raieri ai dettaglianti, ma la-
sciando libera la produzione e 
l'intercettazione all'ingrosso, 
come si e tentato di fare), le 
grandi imprese puntano a ri-
strutturare il commercio me-
diante una pura e semplice 
operazione razionalizzatrice. 
Questo, naturalmente, non per 
diminuire I prezzi e combat-
lere il caro-vita, ma solo per 
estromettere dal settore mi-
gliaia di piccoli operator! e 
per avere, quindi. la possibi
lita e la «liberta » di dominare 
completamente 11 mercato dei 
consumi. imponendo mere! e 
prezzi. 

Non a caso, dietro le gran
di imprese commerciall vi so
no i colossi dell'industria e 
della finanza, come la FIAT 
(che controlla la Rinascente, 
TUPIM e lo SMA) e come 
la Montedison (che controlla 
la Standa). E non a caso. al-
tresl, le altre grandi aziende 
distributive sono nelle man! 
di potent! e ristretti gruppi 
azionari. 

La ristrutturazione one i 
portavoce dei colossi della fi
nanza vanno predicando, pre-
sentandola come un tocca sa-
na dell'attuale pesante situa
zione, ft dunque. il contrario 
della riforma. Per questa via, 
il primo risultato che si otter-
rebbe sarebbe auello dl au-
mentare la potenza economica 
e sociale delle erandi concen-
trazioni padronali. La subordi-
nazione dei lavoratori al pran-
de padronato, pertanto, dlven-
terebbe totale: In fabbrica, in 
casa (pagando Paffitto alle so 
cleta Immoblllarl) e Inflne nel 
consumi. In tal modo, 11 sala-
rio del lavoratori della FIAT, 
ad esempio, ma anche dl al
tre aziende. tomerebbe quasi 
totalmente nelle man! del pa
drone. Ma vl ft dl plCL 

Aprendo la strada al domi-

nio pressochS totale del com
mercio al dettaglio delle gran
di societa industrlall n finan-
ziarle, mentre migliala dl eser
centi verrebbero esclusl dal 
settore ed altre migliala ver
rebbero rldottl a sempllci di-
pendenti, si andrebbe fatalmen-
te verso la formazlone dl gran
di oligopoli (anche con l'ap-
porto del capitate straniero) 
della distribuzione, il cui uni-
co — e logico — tine non 
potrebbe che essere il massl-
mo profitto. Cosl, fra l'altro, 
non sarebbe piu 11 consuma-
tore a determinare la produ
zione dei tip! e delle qualita 
delle merci, ma sarebbe Toll-
gopolio ad imp<jrre le sue 
scelte ai consumatori. 

Qualcosa del genere, del re
sto, sta gia avvenendo ancne 
nel nostro paese, e *n mlsura 
ormai rllevante. Lo stlmolo, 
la spinta ad acqulstare certi 
prodotti. magarl non sempre 
utlll e necessari, vengono all-
mentatl oggi attraverso un 
assordante bombardamento 
pubbllcltario, manovrato e un-
posto dalle stesse grandi im
prese produttive. per costrui-
gere I consumatori ad attua-
re scelte non indlspensablll, 
per esasperare cloft il consu
mismo. Non solo, ma l'offenai-
va in atto da parte dei mede-
siml gruppi per istallare i co-
siddetti «ipermercati» (ce ne 
sono gia a Castellanza, vicino 
a Milano, e nei pressi dl Bre
scia) mira a realizzare pro
prio questo obiettivo, a distor-
cere 1 consumi, ad esasperarli, 
ad alienare le masse dei con
sumatori. 

Gli ipermercati, infatti, non 
sono un servizio messo a dl-
sposizione degli acquirenti, ma 
vere e proprie « cattedrali del 
consumismo », dove ci si reca 
non tanto per comprare beni 
necessari all'economia familia-
re quanto per cercarvi una 
sorta di diversivo, una specie 
dl wek-end (che Invece an
drebbe fatto al mare, nel la-
ghl, nelle campagne, nelle mon-
tagne). 

Con questa politica di au-
tentica sopraffazione nei con
front! delle masse consuma-
trici e degli stessi piccoli 
esercenti, la riforma per cul 
si battono le forze democra-
tiche non ha — come vedremo 
in un prossimo servizio — 
nessun punto di contatto. 

Sirio Sebastianelli 

Incontro ieri con 

la Confcommercio 

Andreotti 
rifiuta 

la revisione 
deiriVA 

L'imposta sul reddito 
non verrebbe ridotta 
ma il fisco « chiudera 

un occhio » 

II presidente del Consiglio 
Andreotti ha confermato ai 
dirigenti della Confcommer
cio, che ha ricevuto ieri. di 
non avere intenzione di rive-
dere la legge istitutiva del-
1'IVA, nonostante l'incidenza 
negative che sta dimostrando 
sul piccolo commercio. L'ob-
bligo della contabilita a par-
tire da soli 5 milioni di fattu-
rato, in una fase di accelerata 
svalutazione monetaria, scari-
ca Infatti pesanti costi £U 
esercizi familiari i cui margi-
ni di reddito sono gia forte-
mente ridotti. 

In una dichiarazione rila-
sciata alia fine dell'incontro 
Andreotti definisce la causa 
di questi oner! sui piccoli 
commerciantl — a favore dei 
grandi — «un piu intenso 
ritmo di sviluppo del sistema». 

Per dare l'alibi ai dirigenti 
della Confcommercio Andreot
ti ha onnunciato <c una dispo-
sizkme che consenta dl chiu-
dere tutte le pendenze relati
ve alle impoite dirette. che 
andranno ancora soggette alia 
legislazione vigente, con un 
sistema di deflnizione rapido 
e prat ico. del tutto indi pen
dente dalle denuncie periodi-
che per 1'applicazione del-
1TVA». Una disposizione. non 
si capisce ancora in quale for
ma, dovrebbe consentire ad 
Andreotti di evitare una di-
scussione parlamentare sulla 
proposta del PCI di ridurre 
la quota di reddito soggetta 
ad imposizione personale. ade-
guandola al costo della vita. 

Secondo Andreotti, inoltre. 
la mancata utilizzazione delle 
scritture contabili IVA per ve-
rificare la denuncia del red-
dltl « non deve comunque spln-
gere alia non veridicita d^lla 
dichiarazione dei redditi del-
l'anno in corso ». Ma i casi sono 

due: o la dichiarazione dei red
diti rimane al disotto del rea
le, oppure non c'ft alcun van-
taggio nella mancata consul-
tazlone delle denunce IVA. 
Quello del governo ft dunque 
un'esplicito invito a dichia-
razion! non veritiere. In atte-
sa dl poter colpire a fondo i 
commerclanti. 

Sembra pertanto piuttosto 
difficile che simili metodi nel 
delicato campo dei rapporti 
fiscal! possano sfug?ire ad un 
Intervento parlamentare. Quan
to ai commerclanti. Andreotti 
ha confermato ancora il rifiu-
to dl includerll In un Servizio 
sanitario gratuito per tutti 1 
cittadini, offrendo in camblc 
di ripianare ancora una volta 1 
dlsavanzl delle mutue, lasclan-
do aperta la porta ad altri dl
savanzl e relatlva poatibQtta dl 
aggravio contritinHvt. 


