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Per quali motlvi ' 

e mutata la tendenza 

Recupero 

del 7% 

nella 

svalutazione 

della lira 
La selezfone del credi
t s affldata all'arbitrlo 
delle banche, e ora II 
punto piu critico della 

economia 

II recupero della quota di sva
lutazione della lira e continuato 
ieri, con il camblo commerciale 
del marco tedesco-occidentale a 
234 lire, quello del franco fran-
cese a 133. del franco svizzero 
a 189. del dollaro — in ripresa 
da qualche giorno sui mercali 
europei — a 578. L'entita del 
recupero rispetto a 20 giorni 
addietro e del 7%. un terzo della 
svalutazione subita dalla lira a 
partire dal 13 febbraio scorso, 
il che indica che molta strada 
rimane da fare per tornare ad 
una quotazione realistica della 
lira. A sostenere la ripresa della 
lira contribuiscono, oltre alle mi-
sure di controllo sui movimentl 
dei capitali — ancora insuffi
cient!' — la maturazione di posi-
zioni speculative assunte nei me-
si precedent! e il mutato quadro 
politico che fa prevedere una 
riduzione dello spazio per ulte
rior! manovre speculative. 

Sono queste le ragionj in base 
alle quali. in questi venti giorni. 
e iniziato un riequilibrio della 
bilancia dei pagamenti nel quale 
giuocano molto il rientro del 
ricavo di esportazioni effettuate 
nei mesi scorsi e I'importazione 
di mere! gia pagate. 

BILANCIA - Al 30 giugno la 
bilancia commerciale italiana 
(esclusi, cioe. i movimentl dl 
capitali) ha dato un disavanzo 
di 1.545 miliardi di lire per sei 
mesi. con importazioni aumen-
tate del 32% ed esportazioni in-
crementate del solo 6%. E' chia-
ro che i movimenti di merci na-
scondono l'esportazione valutaria 
non autorizzata quanto la svalu
tazione di fatto. L'esportazione 
valutaria nascosta — pagamenti 
anticipati di merci e mancato 
rimpatrio dei ricavi — e possi-
bile ancora oggi. per 1'insuffi-
cienza delle misure di controllo 
prese. ma meno cappetibile> 
e scoraggiata dalle esigenze dl 
investimento interno delle im-
prese. Se le banche non avessero 
finanziato le imprese al dl fuori 
di ogni regola. infattl. queste 
non avrebbero potato nemmeno 
(esclusi casi particolari) espor-
tare massicciamente capitali. I 
fatti confermano che la mano-
vra di svalutazione della lira 
e stata una operazione politica 
finanziata dal sistema bancario. 
Essa ha aperto una spirale nel
la bilancia con l'estero poiche, 
a mano che la lira svalutava. 
il costo delle importazioni cre-
sceva ed i rientri dalle vendite 
all'estero diminuivano. 

Dire, oggi. che la tendenza 
si e rovesciata e che la bilancia 
va verso requilibrio richiede 
una sottolineatura dei seguenti 
fatti negativi: 1) il canale per 
il quale e passata la manovra 
di svalutazione rimane parzial-
mente aperto ed un mutamento 
di situazione interna pu6 farlo 
funzionare ancora; 2) il recu
pero del 7% sulla svalutazione 
precedente riduce di altrettanto 
il costo delle importazioni ma 
i prezzj interni. per ora. non 
vengono ridotti in proporzione: 
3) a mano che si riduce la dose 
di <droga» data agli esporta-
tori con la svalutazione gli 
sbocchi all'estero diverranno me
no facili. diventa piu pressante 
creare sbocchi interni e qualifi-
care quelli all'estero. 

IL CREDITO — Quello stesso 
sistema bancario che ha fomito 
appoggio alia «svalutazione sel-
vaggia» gestisce. oggi. aspetti 
importanti della ripresa econo
mics. 

Facciamo gli esempi. Ieri ed 
oggi le borse valori si sono tro-
vate di fronte le «sistemazioni 
mensili». Gia si parlava di spe
culator!' alio scoperto che avreb
bero dovuto pagare per le spt-
ricolate manovre dei mesi scorsi. 
Invece. soccorrevole. e venuto 
l'annuncio che le banche sareb-
bero disposte a coprirli con ul-
teriori finanziamenti. Ieri le quo-
tazioni harmo avuto dei cedimen-
ti ma senza drammi; oggi le 
previsioni sono per una sistema-
zione tranquilla. 

Le banche hanno ricevuto la 
direttiva di limitare globalmente 
il credito alia clientela piu gros-
sa. Ma proprio questo fatto hj 
rafforzato il loro potere di sele-
zjone del credito. la facolti che 
esse hanno di finamdare talune 
attivita a scapito di altre. Certo. 
vi e ad esempio il divieto di 
finanziare talune attivita specu
lative — quelle borsistiche do-
vrebbero rientrarvi — ma da 
tempo le banche stesse hanno 
agevolato la creazione di «in-
termediari non bancari » (quegli 
stessi che fanno la pubblicita 
al prestito personale) che sfug-
gono ad ogni controllo ed utiliz-
zano. anzi. la restrizione del 
canale bancario per far pagare 
ancora piu cara la loro presenza. 

Le attivita produttive della 
piccola tmpresa rischiano di fa
re le spese. oltre che di possi-
bill rifiuti del credito in asso-
luto. di un rincaro che. assor 
bendo una quota maggiore di 
profitti. agisce sia come fattore 
di rialzo dei prezzi che come 
ostacolo all'aumento di quel tipi 
di produzione (l'ediliria non spe-
culativa, la produzione agricola 
ed alimentare. talune produzioni 
artigiane) che sono piu richiesti 
dai consumatori aH'interno. 

Questo stato di cose definisce 
I limit! ed i cosli dell'attuale 
ripresa della lira e della lotta 
iP'aumento dei prezzi che ne 
conditioners il risultato nei pros-
•im! mesi. 

r. s. 

i industrioli pastai devono rispettare gli accord i presi col governo 

Bisogna censire le scorte di grano 
per colpire le manovre speculative 

II grano duro degli USA tarda ad arrivare: saranno i tedeschi della RFT a fornircene un milione e mezzo di quintali - Situazione difficile anche per 
carne, olio e conserve vegetali • II caso del riso merita una indagine - II blocco non pud trasformarsi in una assurda caccia all'esercente 
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Dalla nostra redaxione 
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La complessa battaglia del 
prezzi e piu che mai aperta. 
C16 va detto con molta chia-
rezza polch6 certe dlchlarazlo-
ni fatte nel giorni scorsi dal 
mlnistro Ferrari Aggradl po-
trebbero creare ottlmlsml in-
glustificatl. La vlgtlia del Fer-
ragosto e stata occaslone per 
un primo bllanclo e chl lo ha 
fatto, si e messo a elencare 
tutta una serie dl provvedl-
mentl che, pur costituendo 
un tentatlvo nuovo. ancora so
no ben lungi dall'aver scon-
fitto certe manovre speculati
ve e stabllizzato una sltuazio 
ne che resta In costante mo-
vimento e quanto mal lncer-
ta. Gil Interrogatlvl anzl au-
mentano. 

II blocco dei prezzi, ad e-
sempio. si e trasformato In 
caccia all'esercente assoluta-
mente lnaccettablle, tanto piu 
che al blocco — come al so-
lito — sono sfuggltl 1 pescl 
grossl. 

PASTA — I prezzi delle farl-
ne e soprattutto delle semole 
di grano duro. sono salltl a 
tal punto che gli Industrial! 
(Barilla e Agnesl in prima 
fila) hanno con «grande ca
pacity prevlsionale». aumen-
tato in extremis 1 loro llstlnl, 
anche di 50 e piu lire II chl-
lo. Chl ci rlmette sono 1 ne-
gozlanti al dettaglio che non 
sapevano nulla e che tuttora 
sono costrettl a vendere certi 
tlpl di pasta sottocosto (a ec-
cezione dl alcunl grossl su 
permercatl. come al solito. av-
vertlti In tempo). 

Con 11 governo e'e stata una 
laboriosa trattativa conclusa 
con un Impegno a non rispet
tare II blocco. Tuttavia se si 
esclude la Bultonl. tutte le al
tre dltte non hanno a tutt'og-
gl fatto alcuna marcia Indle-
tro. Sappiamo di riunloni in 

corso (e il caso della Barilla) 
e di grossl scontri In seno al 
conslglio di ammlnlstrazlone: 
forse si e alia vlgilia dl deci
sion! che cl augurlamo posl-
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Proprio alia vigllla del Ferra-
gosto si e reglstrato un forte 
rincaro dl molti generi dl pri
ma necesslta. II prezzo per 
un chllo dl pesche e sallto. ad 
esempio. a 400 e anche a 500 
lire. Altrl aumentl del 30% 
e oltre hanno sublto Tuva da 
tavola. le pere. le angurle. Al
le stelle. pol. e andato 11 prez
zo del pesce e della carne. 

La verlta e che Industrie. 
grosslsti e dettagliantl non 
appllcano le dlrettlve, mentre 
1 controlll si Iimltano ad una 
generlca vlgilanza rivolta BO-
lo al dettagliantl, 1 quali In 
buona mlsura subiscono gli 
stessi dannl del consumatori. 
D'altra parte autorlta comu-
nail e reglonall sembra che 
abblano stipulate una sorta 
dl colpevole armistlzio con gli 
speculator!, mentre nessuna 
seria Inizlatlva e stata assun-
ta dalla Reglone. 

In ben altro modo si stanno 
muovendo organizzazlonl de-
mocratlche, 6indacatl e entl 
local i nella lotta contro 11 ca-
rovlta. A Villanovafranca 11 
sindaco. compagno Porcu. ha 
riunito dettagliantl e consu
matori per decldere assieme 
Inizlatlve concrete contro gli 
speculator!. Analoghe inizlatl
ve vengono segnalate da Igle-
slas, Carbonla, Guspinl. Capo-
terra, Asseminl, Serramanne 

Roccolti insufficient! e alti prezzi 

Difficolta 
internazionali 
per i cereali 

La situazione negli Stati Uniti ed una 
stima della Comunita economica europaa 

Prezzi ancora proibitivi per 
1 cereali statunitensl: il gra
no trattato a Chicago quota-
va, ieri con un aumento di 54 
centesimi, pari al 12,5%. sui 
prezzo di una settimana fa. 
Prezzi elevatissimi anche per 
il mais, i semi di sola ed altri 
cereali ed oleosi Anche se. 
proprio ieri, questi prodotti 
hanno registrato alcune limi-
tate cedenze, provocate da 
reazioni speculative ai conti-
nui aumenti, non sembra an
cora potersi parlare di una 
inversione di tendenza. La 
situazione mondiale relativa 
a questi prodotti. infatti. e. e 
restera ancora per molto. se 
rimedi efficientl e coordinati 
non verranno prontamente 
messi in opera, di grave ca-
renza. Lo testimonia, tra l'al-
tro. il fatto che uno del pae-
si flnora tradizionalmente 
esportatori di cereali. 1'Ar-
gentina. si e, proprio in que
sti giorni. trasformato in im-
portatore. acquistando suite 
piazze nordamericane in po-
chi giorni circa 1.200000 ton-
nellate di grano. 

n raccolto d» grano del no-
ve paes! membri della CEE 
sara nel 1973 Inferlore a quel
lo de: due anni precedent!. 
LTJffcio di statlstica della 
Comunita prevede infatti per 
quest'anno una produzione 
inferiore a quella del 1971. 
che fu di 40.1 milioni di ton-
nellate. e m'nore in mlsura 
ancor piu netta a quella del-
1'anno scorso. di 41.4 milioni 
di tonnellate. 

In compenso. si avra pro-
babilmente un raccolto piu 
alto dl mais. prodotto di cul 
la CEE e fortemente defici-
taria. Anche la produzione di 
orzo. riso e barbab:etole da 
zucchero aooare in aumento 
Le Diog^e di luel'o hanno fa
vorite le coltivazioni. ad ec-
cezione dell3 Fr^ncla meri-
dionale e dell'Italia. 

Martedl scorso la Conwn's-
sione esecutiva della CEE ha 
annunziato la introduz;one di 
un sistema di tasse sulle 
esDortazion! di grano tenero. 
orzo e mais (prodotti per i 
quail solo tre mesi fa la Co
munita pagava sussidi alia 
esportazkme) nel tlmore che. 
stante la situazione di caren-
za di queste derrate verif'ca-
tasi in molte part) del mon-
do. 1'Europa occldentale pos-
sa restare Insufflclentemente 
fornlta. Le llcenze di espor-
tazlone dalla Comunita ven
gono negate anche per riso e 
grano duro Le prevls'onl cir
ca il raccolto oer il "73 sono 
ancora Incomplete, soprattut
to oer 1'orzo. circa la orodu-
z'one del au«ile mancano an
cora datl dalla Grui Breta-
irna. Anche la produzione to-
tnle dl cereali. comoresl quel
li foraeirerl sara Inferlore al 
103 9 milioni dl tonnellate 
dello scorso anno. 

Secondo le piu recent! stl-
me della FAO. anche la pro
duzione mondiale dl cacao 

dovrebbe ridursi nella cor-
rente stagione 1972'73 a un 
milione 448.500 tonnellate 
(—8,8%). mentre le macina-
zioni dovrebbero portaxsi a1 

1.568.700 tonnellate ( + 0.5%); 
il disavanzo tra produzione e 
consumo . dovrebbe pertanto 
aggirarsi nella corrente sta
gione a circa 120 mila tonnel
late. 

Attualmente eslstono ben 
poche disponibilita dl pro
dotto. per effetto della ecce-
zionale siccita che imperver
sa nelle regioni afrlcane 
creando ritardi nel raccolto 
"73'74. mentre sembra che 1 
raccolti intermedi non saran
no nemmeno suff:c:enti . a 
soddisfare la domanda delle 
Industrie local! in Nigeria. 
Ghana e Costa d'Avorio Inol 
tre In ogni paese produttore 
sono state gia effettuate ven 
dite del nuovo raccolto. che, 
secondo le font!, non contri
buiscono alia rlsoluzione del 
problema della disponibilita-
a breve termine 

E' vero che nelle annate di 
prezzi bas3i si erano accu
mulate grosse riserve. ma 
queste si sono ormai assotti-
gliate Alia chiusura della sta
gione 1972*73 gli stocks do
vrebbero equivalere alia di-
sponibil tA di poco piu di due 
mesi e. date le poco favore-
voli previsioni del raccolto 
ISTS-TC gli esperti ritengono 
che il declino dezl* stocks si 
protrarra flno all'talzio del 
1974 I prezz' dei semi sono in 
forte aumento 

tlve, tuttavia nlente ancora e 
modificato. Con 11 rientro dal
le ferie e con la ripresa com-
pleta delle attivita commer-
clall, moltl negozl dovranno 
affrontare 11 problema del rl-
fornlmentl dl pasta. Ma a 
quale prezzo? 

GRANO - Costltuisce l'orl-
glne dl tutti i nostrl guai sla 
sui fronte del pane che della 
pasta, Quanto ne abbiamo 
prodotto non si riesce a sa-
pere con certezza. In questo 
nostro allegro Paese si va 
avantl a stime prevlslonall, 
non esiste un censlmento e 
delle produzioni e delle scor
te. Chi dice che sia lmbosca-
to nel magazzinl prlvatl e del
la Federconsorzl, chl dice che 
ne abbiamo prodotto troppo 
poco e per dl piu che e stato 
usato come manglme negli al-
levamentl zootecnlcl a causa 
degll alti prezzi raggiunt! dal
la farina di sola e dalla farina 
di pesce. materle prime della 
nostra Industria mangimlsti-
ca. Non e'e dubblo tuttavia 
che di grano, sia duro che 
tenero, ce n'e. II problema e 
di stanarlo. In che modo? 

II governo ha preso due 
provvedimenti: 1) ha compra-
to due milioni dl quintali di 
grano duro dagli USA; 2) ha 
autorlzzato l'AIMA a offrire 
ai produttorl nazionall died-
mila lire al quintale e 11 con-
temporaneo pagamento della 
Integrazione comunltarla (2350 
lire il quintale). Se non avran-
no grano e a un certo prez
zo, e pressoche certo che gli 
industrial! pastai non modifi-
cheranno 11 loro atteggiamen-
to di ricatto e di sfida, Quan-
do arrivera 11 grano daH"Ame-
rica? Non si sa. Ecco perche 
In fretta e furia ci si e nvolti 
alia Germania occldentale che 
quanto prima dovrebbe farci 
avere un milione e mezzo di 
quintali di prodotto. E all'in
terno ce la faremo a « disbo-
scarlo»? Forse non sarebbe 
stato male mettere In mote i 
carabinleri. Abbiamo 1'impres-
sione che gli «imboscatori» 
0 speculator! non siano poi 
molti. 

I piccoli produttorl il loro 
prodotto l'hanno venduto gia 
al momento della trebbiatura, 
e nei grand! magazzini dei 
gross! commercianti e dei 
grand! agrari nonche in quelli 
dei Consorzi agrari che si sa
rebbe dovuto mettere il naso 
e constatare la reale consi-
stenza delle scorte. 

RISO — La produzione e 
stata abbondante. II prezzo 
alia produzione (cioe del rlso-
ne) e in diminuzione. II con-
sumatore tuttavia non se ne 
e accorto. Lui il riso lo paga 
anche 500 lire 11 chllo. U dl-. 
rettore dell'Ente risi. note ba-
raccone della Coldiretti, e an
dato dal mlnistro Ferrari Ag
gradl chledendo, a nome de 
gli industrial! piu che del pro
duttorl, misure onde salva-
guardare gli alti prezzi. II mi 
nistro questa volta (e 11 fat
to e nuovo e Interessante) ha 
respinto la richiesta. «II mer-
cato interno deve prima nor-
raalizzarsi» egll ha detto. 

Ma alle parole bisogna far 
seguire 1 fatti, meglio ancora 
1 carabinleri. H ministro Ber-
toldi ha promosso giorni fa 
un'indagine sulla formazione 
dei prezzi dei prodotti che 
escono dall'industria alimen
tare: quella del riso potrebbe 
— no! ne siamo certi — ri-
servare sorprese clamorose. 

CARNE - U settore e in 
grave difficolta. I prezzi alia 
produzione non sono crollati. 
tuttavia sono in sensibile di 
minuzione. Eppure I consu
matori continuano a pagare 
la bistecca a peso d'oro. II 
ministro Ferrari Aggradi ha 
ringra/iato gli avicultori p*>r 
aver immesso sui mercato 
due milioni di poll! in piu 
rispetto il mese di agosto 
Dovrebbe invece preoccupar-
si. Dietro quella gigantesca 
offertasi nasconde la crlsi 
dei nostri al levamentl zootec
nlcl. I prezzi esorbitanti dei 
mangimi hanno costretto al
ia chiusura molte aziende 

OLIO E CONSERVE VE
GETALI - I fabbricanti ri 
tardano le consegne, vi sono 
grossisti che fanno incetta 
di prodotto. la situazione e 
tutt'altro che tranquilla. De 
Mita ha deciso di convocare 
anche gli industrial! di que 
sti comparti. 

Romano Bonifacci 

Aperta la vertenza contrattuale 

Vetro: liberare 
il settore 

dal peso del 
capitale estero 
In lotta 65 mila lavoratori - La concentrazione mo-
nopolistica minaccia I'occupazione e rende preca-
rio I'equilibrio delle imprese artigianali - Collegare 
lo sviluppo del settore con la politica delle riforme 

I 65 mila lavoratori del ve
tro (prime e seconde lavora-
zioni) hanno presentato la 
plattaforma rivendlcativa per 
il rinnovo del contratto dl la
voro, In vista della trattati
va che avra inizio il 6 set-
tembre. 

Nel settore del vetro, in 
questi ultlmi anni, si sono 
verlficate, nel vari comparti, 
profonde modificazioni strut-
turali, azionarie, tecnologlche 
e produttive oer cul l'indu-
stria del vetro presenta, og
gi, una struttura molto dif-
ferenzlata e non omogenea. 

Accanto ad una produzione 
fortemente automatizzata e 
dominate da grandl monopo-
11 multlnazionali — come 
quella del settore lastre dove 
operano in proprio o in par-
tecipazione complessl come S. 
Gobain. Pittsburg, Boussols. 
Souchan Newvesel. Libbey 

' Owens, Pilkington. ecc. o co
me quella del settore dei 

1 contenitori di tutti i tipi do-
i ve operano aziende tipo 

l'AVIR con 7 fabbriche ed ol
tre 3 000 dipendentl, le Bor-
mioll anche esse con oltre 
3000 dlpendenti, la Montedi
son, ecc. — esiste una attivita 
produttiva con caratteristiche 
largamente artigianali per la 
fabbrlcazlone dl articoll In 
vetro a mano ed a soffio con 
tecniche le cul origin! si per-
dono nella notte del secoli. 

In questa situazione. carat-
terizzata da una parte dalla 

potenziamento dei traghetli FS per Sicilia e Sardegna: uno del problem! da risolvere 

Ammodernamento e sviluppo della rete nella vertenza sindacale 

LA GESTIONE DELLE FERROVIE 
DECENTRATA NEI COMPARTIMENTI 
La richiesta corrisponde a due esigenze: fare i programmi con le Regioni, attuarli piu rapida-
mente e con meno spreco — Le resistenze al miglioramento dei servizi — Quattro gruppi di 
lavoro preparano la ripresa del confronto sindacati-governo — II 25 agosto il primo incontro 

L'organizzazlone delle Fer-
rovie, azienda statale rlgida-
mente centralizzata, e posta 
in. discussione radicalmente 
per la prima volta con la 
vertenza portata avanti in 
questi giorni da sindacati. Fl
nora, iiifatti, 1 lavoratori a-
vevano espresso la necessl
ta di un mutamento globa-
le del rapporto di lavoro e 
del servizlo pubblico con la 
richiesta di portare gli inve-
stlmenti al Uvello dei biso-
gni di una politica di pre-
cedenza per i mezzi pubbli-
cl. Ora, in piu mettono In 
discussione anche il tipo di 
gestione In quanto respon 
sablle. In molte situazioni. sia 
della mancata spesa degli 
stessi mezzi disponibili, sia 
di investimenti sbagliati, Ion 
tanl dalle esigenze effettive 
deH'economia italiana. Que
sto mutamento di gestione fa 
pemo sui decentramento di 
compiti ai Compartimenti in
terregional! « per formulare a 
quel livello. d'intesa con le 
Regioni e gli enti local!, pia 
ni di investimento basati su 
accertate condizioni priorita 
ne». 

E uno dei tanti fatti im 
portanti di cul certa stampa 
non si accorge. II governo. 
per parte sua. sembra ver-
gnognarsi di discutere pub-
blicamente con I sindacati 1 
programmi e la gestione del-
l'azienda pubblica nonostante 
che siano le organizzazlonl 
dei lavoratori a sottolineare. 
per pTime. che ognuno rima
ne autonomo nella sua sfera 
di responsabilita. Spetta al 
Comitate dei minlstri per la 
programmazione. certo. deci-
dere il Piano ferroviario e 
al ministero dei Trasporti de-
centrare responsabilita effetti
ve ai Compartimenti. offici 
ne. setter!. I sindacati perd 
intendono parlare e farsi va-
lere prima che si decida. non 
accettano la commedia di un 
potere statale «al di sopra 

delle parti» se non altro per
che hanno sperlmentato che 
la politica che ha condanna-
to all'arretratezza tutta la re
te regionale ed interregionale 
delle ferrovie, se ha un pa
dre, questo si chiama mono-

Ancora in lotta 
400 mila del 
settore servizi 

Circa 400 mila lavoratori de! 
settore dei servizi devono anco 
ra rinnovare i rispettivi con-
tratti di lavoro scaduti nel 72. 
Si tratta in particolare dei 230 
mila portieri e custodi e dei 
150 mila commessi viaggiatori e 
piazzisti. ai quali si aggiungono 
alcune migltaia di dipendenti 
dalla distribuzione di carburan-
te. che nvendicano l'allinea-
mento con il rinnovo contrat
tuale dei 900 mila dipendenti 
delle aziende commerciaJi. 

Le cause dei mancati r.nnovi 
— ha dichiarato il segretario 
generale • della Fisascat-Cisl. 
Î eonardo Romano — vanno ri 
cercate nelle posizioni di par 
ticolare intransigenza assunte 
dai daton di lavoro rispetto al
le rivendicazioni dei lavoratori. 

Tale intransigenza — aggiun-
ge Romano — si e partico!ar-
mente manifestata nei confron-
ti delle rivendicazioni piu poli-
ticamente significative come. 
nel caso dei piazzisti e dei viag
giatori. la garanzia del posto di 
lavoro. la determinazionc del-
i'orario. Tuniformiti dei tratta-
menti economici. 

Anche nel settore dei portieri 
la posizione negativa della pro
priety edilizia investe Tintero 
arco delle n\ endicazioni e ge 
nera quindi le condizioni per 
uno scontro sindacale fncisivo. 
qualora non si dovtsse regi 
stra-e un diverso e piu -espon 
sabile atteggiamcnto della con 
troparte. 
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Ziccherc: va abolita I'imposta di fabbricazione 
BOLOGNA, 16 

I problem! della bleticoltu-
tura e del suo rapoorto con la 
industria saccarifera sono sta
ti al centro di un incontro 
svo tosi presso la Reglone Emi-
lla-Romagna tra rassessore 
aH'AgricoItura Emilio Sever! 
e 1 rappresentanti dell'AssocIa-
zlone- nazlonale bieticultori, 
del Coneorzlo nazlonale bieti
cultori, della Federazlone re
gionale de! coltivatori direttl 
e deH'Alleanza dei contadlnl. 

La bleticultura — hanno ri-
cordato I rappresentanti dei 
produttorl agricoll — sta aftra 
versando un perlodo di grave 
crlsi. che si e manifestata con 
una diminuzione di superflcle 
investlta del 30% in 5 ami. 
mentre si prevede una ulte-
rlore riduzione del 90% nel 
prosslmo anno: eld si riper-
cuotera sul.redditl del conta
dlnl e sugll onerl del consu

matori. Nel sottolineare che 
la cm! pud essere superata 
eoltanto con urgenti misure 
idonee al rilancio della bieti 
coltura, le categone interessa-
te hanno chlesto- la massima 
attenzione della Reglone per 
quanto concerne la nuova re-
golamentazione comunitaria, 
rilevando inoltre la, necessita 
di nuove scelte per il settore 
in sede nazlonale. 

A conclusione dell'lnoontro. 
1'assessore Severl, dopo aver 
affermato che lo zucchero co
stltuisce un aliment© «strate-
glco » e che percld neU'attua-
le situazione economica non 
deve costitulre un onere ag-< 
gluntivo per I consumatori, 
ha illustrate I presupoostl su 
cul la Giunta basera la propria 
Inizlatlva per - determlnare 
nuove condizioni generall dl 
sviluppo del settore. Quale 
mlsura Inunediata, al fine dl' 

impedire una ulteriore ridu
zione di superficie bieticola 
e favorire il rilancio della pro
duzione, Sever! ha indicate 
l'esigenza dl un sollecite alll-
neamento della Societa italia
na zuccherl neirapplicazlone 
del mlgllore contratto Inter-
professionale sottescritte dalle 
altre societa private operant! 
In Emilia. 

L'assessore s! e poi detto fa-
vorevole all'abolizione dell'im-
posta di fabbricazione sullo 
zucchero, per far si che le 
flomme rese disponibili possa-
no essere destfnate a rendere 
piu remunerative il lavoro dei 
bieticultori e ad alimentare 
un fondo nazlonale da rl par-
tire fra le Region! al fin! di 
una rlstrutturaxione delle a-
zlende bletlcole - coltlvatrlc! 
slngole ed associate. 

Rlbadlta U necesslta dl 
creare un lititute per lo svi

luppo della bieticoltura e di 
realizzare opere di rlsanamen-
to strutturale connesse con il 
settore. Sever! ha detto che la 
produzione bieticola italiana 
dovra sempre piu corrisponde-
re alle esigenze agronomiche 
per II raggiungimento di o-
blettivi rapportati all'aumento 
del consumo; per questo motl-
vo si e dichiarato contrario 
aH'assegnazione del contln-
gente per societa, come alia 
recente proposta della CEE ri-
guardante l'abolizlone delle 
quote nazionall dl produzione. 
Insistendo invece per l'asse-
gnazlone delle quote stesse al
le zone e comprensorl con 11 
controllo delle Regioni, nel-
l'amblto di un obiettlvo di 
produzione nazlonale che sla 
maggiore del Uvello attuale 
e che abbla rlferimento mo
bile con la espanslone dei con-
suml. 

polio dell'autemobile, si chia
ma Gruppo FIAT. E se e'e 
una resistenza a discutere la 
sorte delle linee ferroviarie 
interregionali con le Regioni, 
a a fare il Piano » con le Re
gioni. questa non e motivate 
da ragioni di efficienza ma 
di Interessi che e piu diffici
le difendere in quelle sedi. 

Da oltre un decennio le 
Ferrovie hanno diviso la re
te in tre setter!: linee pri-
marie, nazionali e internazio
nali; secondarte, interregiona
li; locali, interprovinciali. La 
ultima categoria esprime so
lo il desiderio di chiudere cir
ca cinquermla chilometri dl 
ferrovia che collega centri 
svuotati di popolazione e di 
produzione economica nel 
ventennio della ocorsa alia 
concentrazione », un desiderio 
che dovrebbe essere messo da 
parte oggi che sentiamo il 
bisogno di agire in senso op-
posto, per restituire vitalila 
a tutto il territorio decentran-
do insediamenti e produzione. 
Rimane il fatto che sui piano 
del funzionamento non e'e u-
na sola Azienda ferroviaria, 
ce ne sono due, quella dei 
treni di lusso e delle comuni 
cazioni nazionali opposta al-
l'altra. molto piu prosaica. 
dei pendolari e delle comu-
nicazioni interregional!. 

Finora solo la « grande re
te » ha ricevuto investimen
ti, sia pure trascurando il 
Mezzogiorno, mentre il nuo
vo Piano decennale, se ha un 
motlvo di essere. lo trova nel
la ricostruzione della «secon
ds reten al servizio dei pro
grammi regional! di svilup
po e riequilibrio economico. 
Nell'unita della rete ferrovia
ria si manifestano due ruoli; 
occorrono due livelli di ge
stione. se non altro per con-
centrare gli sforzi nel resti
tuire vitalita alle comunlca-
ztoni interreggionali. 

L'ordine dei problemi e ta
le da mostrarci bene la fac-
cia non burocratica ma vita-
le del decentramento ai Com
partimenti. Oggi chi voglia 
andare dalla sponda del Tir-
reno a quella dell'Adriatico. 
mettiamo da Grosseto ad An-
cona (o da Siena ad Ancona) 
viene portato a giro per la 
Italia una giomata intera. 
Chi voglia andare da Bari 
a Cosenza, o anche a Po-
tenza, arriva prima in b:ci-
cictta che in treno. Parti In-
tere della rete Interregiona
le non eslstono nemmeno sul
la carta ed un'operazione di 
riequilibrio nei trasporti ri
chiede che non ci si limit! 
ad intensificare le autostra-
de ma che si parta proprio 
dalla revisione del mezzo a 
piu larga capacita e capilla-
rita di penetrazione che e, 
appunto. la ferrovia. 

E per non sbagliare II pun
to di partenza e una utilizza-
zione mighore di quello che 
e'e premessa alia progettazio-
ne del * nuovo» insieme alle 
Regioni. 

Autonomic di gestione, cer
to. sign! flea valorizzazione dl 
quel vasto patrimonio unite-
rio che e costituito oggi dal 
l'azienda FS, con i suoi 220 
mila dipendenti. I servizi pa-
gano quando sono ben fatti. 
I collegamentl con la Sar
degna e la Sicilia, con 1 tra-
Shettl, sono intensamente u-

illnatl e reddlUsi se cvolU 

con mezzi adeguati, senza la-
sciare spazi ad attivita paras-
sitarie collaterali. Perche le 
FS, allora, non hanno un Ser
vizio navigazione? Perche non 
ci sono direzioni adeguate a 
Civitavecchia e Messina? Co-
sa si aspetta a potenziare la 
officina di Messina e la flot-
ta, sia a Messina che sulla 
Civitavecchia-Olbia? Perch6 si 
applica ancora il Codice Ma-
rinaro ad un personale che 
svolge servizio ferroviario in-
tralciandone anche 1'impiego? 

Sono esempi del tipo di 
problemi che i sindacati han
no posto sui tappeto. La co-
stituzione di quattro agrup 
pi di approfondimento » in vi
sta di un'incontro che si pre
vede per !1 23 agosto non e 
una battuta d'arresto nella 
vertenza del ferrovieri. Pud 
servlre a rendere chiaro, poi-
ch6 ce n'e bisogno, che I tem
pi in cui si poteva chiudere 
Le vertenze con un accordo 
parziale limitato al salario e 
alia normatlva e rinito. I 
ferrovieri sanno che metter 
chiaro nel ruolo sociale delle 
Ferrovie slgnifica anche crea
re le condizioni migliori per 
risolvere i problemi di sala
rio, ambiente di lavoro. li-
berta sindacali. 

presenza dl processl dl am
modernamento degll Implan-
tl, ' dell'adozlone generalizza-
ta dl sempre piu avanzate 
tecnologle (produzione la
stre) del process! di espansio-
ne, di concentrazione azio-
naria e di speclalizzazione 
produttiva (produzione con
tenitori) e, nel contempo, dal
la fragillto economica e strut
turale delle aziende che pro-
ducono articoll dl vetro a 
mano e a soffio, si pongono 
problemi nuovi ed assai com
plessl. 

Finora, purtroppo, la solu-
zione dl questi problemi e sta
ta lasciata nelle manl dei 
grandi gruppi e dl singoll in
dustrial! 1 quail hanno co
stretto I lavoratori a dure 
lotte contro le rlstrutturazlo 
ni e contro la chiusura dl fab 
briche per la salvasjuardia del 
posto di lavoro. delle attivita 
produttive ed in divers! casi 
della economia di intere citth 
e zone territorial! 

II capitale italiano. priva
te e pubblico. e risultato in 
questo scontro soccombente 
o Integrate nella logica dei 
grandi gruppi stranieri la-
sciando ad essi via libera, per 
esempio nella produzione del 
vetro in lastre di tutti i tipi. 

La situazione produttiva del 
settore — malgrado 1 gfossl 
problem! che esso presenta e 
la crisi economica e produt
tiva che ha investito ed an
cora investe l'intera econo-
mia italiana — presenta un 
andamento positivo. come lo 
si pub ricavare dilla tabella 
(fonte ISTAT> che pubbli-
eh'amo a pnrte 

Anche n commercio con 
l'estero si e mantenuto nel 
1972 sui valori attivi che or
mai caratterizzano da quasi 
10 anni la bilancia dei pasa-
menti. Tuttavia ci presenta 
qualche preoccupazione per 
l'ulteriore sviluppo tecnolo?!-
co. per la slcurezza del no 
sto di lavoro E* evidente che 
la soluzlone del problemi di 
questo settore produttivo non 
pub essere lasciata ancora 
una volta nelle mani dei stan
di sruppi o dei sin?oli indu
strials. i quali cerch^ranno. 
come nel passato. di risolver-
li secondo i loro interessi 
contro quelli dei lavoratori e 
della collettivita. 

Occorre. Invece, un Inter-
vento complesslvo che collo-
chi le prospettive del setto
re nel quadro old ampio del
lo svilupoo economico e soc'a-
le del nostro Paese I proble
mi del settore vetro. sla pur 
divers! tra loro. trovano uni 
radice comune nelle necessi
ta di unq nuova politica eco 
nomica fondata sulle r'for
me di struttura. lo sviluom 
del Mezzogiorno. dell'aericol-
tura e la plena occuoazione 

Il futuro dell'industria del 
vetro ed il suo organico svi
luppo sono lesati alia solu-
zione del Droblema delH ca-
sa, deU'edilizia sociale e sco 
lastica; alia conservazione e 
trasformaz'one dei prodotti 
agricoll unitamente ad una 
presenza organica. ed In fun 
zione antimonopolistica. del
le partecipazioni statal! nel 
settore del vetro. 

La lotta per II rinnovo del 
contratto nazlonale di lavo
ro dei 65 mila lavoratori del 
vetro pone, dunque, non sola-
mente questioni di categoria 
ma problemi di piu ampia di-
mensione sociale in stretto 
collegamento con le prospet
tive di ulteriore sviluppo del 
settore vetrario 
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