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Produzione di carne in crisi 
anche nel settore dei suini 

II rlncaro dei mangimi fa « saltare » i conti aziendali degli allevatori — Un danno di 

dieci miliardi di lire (oltre al calo dei rifornimenti) nella produzione delle diver

se province emiliane — L'azienda dei mercati agricoli ancora non interviene 

Riso: il prezzo 
diminuito solo 
ai produttori 

Al consumo nessuno se n'e accorto — Le 
responsabilita dei grossisti — Non rico-
nosciuti gli alti costi subiti dai contadini 

Dalla nostra reHazione 
REGGIO EMILIA, 17 

Gli allevatori suinicoli del
le provincle dl Regglo, Parma, 
Modena e Mantova rlschla-
no di perdere — mantenen-
doai l'attuale pesantlssima si-
tuazione in fatto di mangimi 
— la bellezza di dieci mi
liardi. Ma c'e dl peggio; e 
cloe e prevedlblle che per 
non continuare ad allevare in 
perdlta, saranno sempre plu 
numerosl i produttori per i 
quali risultera inevitabile ab-
bandonare gli allevamenti. 

La cifra di dieci miliardi 
e ncavata da un calcolo ese-
gulto considerando tutte le 
« vocl » di spesa che ognl alle-
vatore deve sostenere per ot-
Ujnere un suino di aimeno 
160 chllogramml. Ogni chilo 
cli carne suina costa all'alle-
vatore 69,56 lire; il ricavo 
che ne pu6 trarre, vendendo 
i'animale ai prezzi vigenti il 
16 luglio. e di 59.56 Tire; la 
perdlta per ognt capo suino 
— 1'allevatore acquista il sui-
netto di 30 kg. e lo porta 
a 160 — 6 dunque di 7749 
lire. 

In realta questo calcolo 6 
relativo ad un allevamento 
modernissimo controllato dai 
consorzio fra produttori e 
cooperative agricole di Reg
gio Emilia; vi si producono 
200 suini e vi lavorano solo 
due dipendentl, grazie ad at-
trezzature all'avanguardia. Jl 
piccolo allevatore privo di si-
mill mezzl tecnlci deve pro-
babilmente sostenere cost! di 
produzione ben plu alti. Nel-
le quattro province cltate so-
no allevati circa un milione 
e trecentomlla capi suini: 
la perdlta di quasi 8.000 li
re per ciascuno dl essi costi-
tuisce un durisslmo colpo 
per una delle principal! fonti 
di reddito, tenuto conto an
che della presenza di impian-
ti di macellazione e di tra-
sformazione che occupano 
centinaia di lavoratori. 

La « voce » che maggiormen-
te incide nell'accresciuto co-
sto di produzione e quella re-
lativa all'ahmentazione: un 
suino dt 160 chllogramml ha 
consumato aimeno sei quinta-
li di manglme. Per i mangi
mi 1'allevatore spende circa 
60.000 lire; e cloe dodicimila 
lire in plu di quanto spende-
va prima del 16 luglio, quan-
do il prezzo di vendita di 
590 lire al chilo poteva anco
ra risultare remunerative. Le 
condizioni degli allevato
ri (nella stragrande maggio-
ranza si tratta dl piccoli e 
medi allevamenti) si sono ag
gravate all'entrata in vigore 
del « blocco » governativo dei 
prezzi, ma risultavano assai 
precarie gia da prima. Gli au-
menti del prezzo dei mangi
mi si registravano sei-sette 
mesi fa, sino a giungere alle 
cifre iperboliche denunciate 
anche dai nostra giornale. In 
particolare la sola (indispen-
sabile per le vitamine che 
apporta all'alimentazione ani
mate) aveva raggiunto e su-
perato le 4.000 lire contro le 
1.500 dell'inizio deH'anno. 

Gli allevatori rifiutano di 
vendere gli animali in perdl
ta, e cercano di atenere du-
ro» evitando di conferire i 
suini ai macelli. Questi ulti-
mi. per la maggior parte chiu-
si per ferie sino a Iunedl 21 
ago3to, si troveranno privi di 
lavoro: gia a questo punto e 
lecito nutrire preoccupazioni 
circa il mantenimento dei li-
velli occupazionali. A Ioro vol-
ta. le aziende di trasformazio-
ne saranno costrette a ricor-
rere alia carne congelata, im-
portata dall'estero a prezzi 
competitivi: un motivo in plu, 
quando questo succedera, per 
giustiricare l'abbandono degli 
allevamenti da parte dei no-
stri produttori. Intanto, gli al
levatori cominciano a ridurre 
fortemente gli acquisti di sui-
netti da ingrassare. Analoga 
la condizione in cui si trova-
no gli allevatori di bovini. 

Se ne awertono gli effetti 
particolarmente nelle aziende 
di trasformazione del latte: 
alle Litterie cooperative riu-
nite di Reggio mancano ora 
cento qumtali di latte al 
giorno. In sostanza e I'intera 
nostra zootecnia a most rare 
scgni di cedimento sot to ia 
massiccia pressione della spe-
culazione, ope ran te sia sui 
mangimi sia suU'importazio-
ne di came viva o gia macel-
lata. Ma il piu grosso impor
ts tore dl cereali per mangimi 
c proprio 2o State italiano: 
il nostro paese acquista all'e-
stero circa reOTc del fabbi-
sogno. ET dunque possibile 
accedere alle richieste degli 
allevatori tendenti ad oltene-
re forniiure di mangime a 
« prezzo politico ». 

E questo non tanto per au-
mentare i profitti dei piccoli 
produttori di carne, quanto 
per salvaguardare la remune
rative ta di un settore fonda-
mentaie per la nostra econo
mia. L'azione del governo per-
cib deve rapldamente supera-
re il punto raggiunto col « de-
cretl» dai 24 luglio, e prowe-
dere subito con nuovi inter-
vent! che colplscano la spe-
culazione e soccorrano alle
vatori e consumatori. 

La cooperazlone ha avan-
rato in proposito precis! sug-
gerlmentl: blocco politico del 
prezzi del cereali. diminuzio-
ne del prezzi per mangimi, 
ferUlizzanti e carburanti; !n-
tegrazlone del reddito conta-
d'.no in accordo con le orga-
nizzaziont sindacali; censimen-
*• delle scorte per coprire nc-
eaparramenti illeclti; control-
lo da parte deH'AIMA sugli 
taportatorl di grano c carne. 

Roberto Scardova 

Riunione della Giunta con le associazioni provinciali dei commercianti 

In Umbria la Regione interviene 
per ridurre i costi al dettaglio 

L'intervento dell'assessore Provantini — 1200 esercenti gia associati in gruppi di ac-
quisto — In programma una nuova legge per I'ammocJernamento della rete distributiva 

Nostro servizio 
TERNI. 17 

Ha avuto luogo oggi presso la sala 
del palazzo comunale di Term, la riu
nione tra la Regione. rappresentata dai 
compngno Alberto Provantini. assessore 
alio sviluppo economico. e i commercian
ti dell'Associazione commercianti, della 
Federesercenti delle due province um-
bre, per un ulteriore esame del problema 
dei prezzi e della situazione del settore 
distributive. 

II compagno Provantini. aprendo la 
riunione, ha ricordato la posizione gia 
espressa precedentemente dalla Giunta e 
poi ribadita unitariamente dalle Region) 
nel documento di Venezia. Ha sottolinea-
to quindi le cause e le responsabilita 
che hanno causato l'aumento del costo 
della vita, il processo di infla/ione, la 
diminuzione del potere di acquisto dei 
salari e delle pensioni. 

L'assessore. rilevando poi che il blocco 
dei prezzi. richiesto per altro da!!e Re 
gioni. e stata una mossa neccss iria. ha 
denunciato i limiti e le insufficienze 
delle misure del governo. specialmente 
per quanto riguarda il tipo di controllo. 
che non pud essere esercitato con una 
campagna da c caccia alle streghe > nei 
confronti dei piccoli commercianti. ma 

deve essere rivolto in particolare nei 

confronti delle grandi industrie produt-
trici. 

Intanto. ha proseguito l'assessore. la 
Regione, per favorire un processo di am 
modernamento e di sviluppo della rete 
distributiva a favore dei consumatori e 
degli esercenti. ha indivtduato in 4 punti 
le proposte concrete di intervento, in 
intesa con gli Enti locali e le categorie 
interessate. 

1) La legge regionale in vigore a 
favore dei gruppi di acquisto e di ven
dita tra dettagiianti: gia 1200 esercenti 
si sono associati in gruppi di acquisto. 

2) L'intervento della societa regionale 
promozionale per lo sviluppo economico 
anche nel settore distributive che favo-
rira a monte il processo di trasforma-
eione e commercializzazione dei prodotti: 
si avra in questo caso un onere di 4 
miliardi di lire. 

3) Una nuova legge regionale, prevista 
per 1'attuazione dei piani comunali d) 
sviluppo e di ammodernamento della 
rete distributiva. e per la creazione di 
aimeno due qualificati centri di approv-
vigionamento e mercati all'ingrosso nei 
due capoluoghi della regione. gestiti de-
mocraticamente dagli Enti locali e dalle 
categorie: anche qui l'intervento della 
Regione sara notevole e tocchera i 500 
miiioni. 

4) La realizzazione dei piani comunali. 
C'e poi la legge proposta al Parla-

mento dalle Regioni, per la creazione 
di un fondo di 20 miliardi di lire per il 
credito ugevolato per il commercio. Do 
po aver sottolineato l'alto valore di que-
ste initiative il compagno Provantini ha 
nnnunciato che nei prossimi giorni si 
terranno una serie di ulteriori consulta-
eioni della commissione regionale del 
commercio, delle commission! provinciali 
di vigilanza sui mercati all'ingrosso. con 
i sindacati e con gli enti locali. per poi 
passare alia discussione con tutte le 
forze. dei problemi relativi al costo 
della vita e quindi. neH'ambito della 
program ma zione della politica delle ri-

forme, alia organizzazione della rete 
distributiva. 

Concordando sulle analisi e sulle pro
poste del rappresentante della regione. 
{ rappresentanti delle associazioni han
no attaccato duramente la campagna 
denigratoria fatta nei confronti dei com
mercianti. ed hanno ricordato come da 
parte loro vi sia stata una serie di 
denunce inoltrate agli organi di governo 
per colpire i veri responsabili degli au 
menti dei prezzi. che hanno violnto gli 
stessi decreti. Le associazioni si sono 
dichiarate impegnate con Ia Regione a 
portare avanti tanto le initiative politi-
che nei confronti del governo che quelle 
per la nuova rete distributiva. 

Bruno Semproni 

La vertenza sindacale affronta uno storico squilibrio 

Ferrovie per il Mezzogiorno 
Le rivendicazioni « costruife » con assemblee di lavoratori nelle officine del Mezzogiorno 

I nuovi collegamenti con gli enti locali e i metalmeccanici - Quello delle FS e il piu gran-

de progetto singolo dei prossimi anni fra tutti quelli proposti per I'economia meridionale 

Lunedl riprendono le riu-
nioni sindacatigoverno per la 
vertenza dei ferrovieri. Saran
no riunioni di gruppi dl ap-
profondimento delle richieste 
principali incaricati di fornlre 
alcune conclusioni gia alia fi
ne della settimana. Questa 
mattina si riunisoe la segre-
teria della Federazione unita-
ria dei lavoratori delle Ferro
vie. Negli ambienti governa-
tivi, finora, si e posto atten-
zione essenzialmente agli au-
menti salariali chiestl dai la
voratori senza rendersi conto 
che nel programma dei sinda
cati questi fanno parte di un 
progetto di sviluppo degli in 
vestimenti produttivi. Non si 
puo, come ha fatto di recente 
il ministro delle Finanze on. 
Colombo, continuare a ripete-
re la contrapposizione salari-
investimenti e persino aumentl 
salariali-sviluppo del Mezzo
giorno. E' necessario che il 
governo assuma impegni. che 
finora ha rifiutato, che riguar-

Enti locali: 
sollecitato 

l'inizio delle 
trattative 

La Federazione unitaria 
dei lavoratori degli enti lo
cali della CGIL. CISL e 
UIL (FLEL) ha sollecita
to nuovamente le contro-
parti a iniziare immedia 
tarn en te le trattative per 
il rinnovo del contratio di 
lavoro. «al fine di reaiiz-
zare entro i tempi piu 
rawicinali possibili una 
positiva conclusione della 
vertenza ». 

La p.attaforma rivendt-
cativa messa a punto da
gli organi dirigenziali del
la FLEL, dopo un'ampia 
consultazione dl base, si 
articola nei seguenti tre 
punti fondamentali: 1) la 
richiesta di un contralto 
di lavoro nazionale a sea-
denza triennale che rea-
lizzi itsigniflcativi » oblet-
tivi di perequazione nor-
matlva e retributiva in 
cocrcr.ra con la politica 
generale dj riforma affer-
mata per I'lntero settore 
del pubblico lmplego dalla 
Federazione CGIL CISL -
UIL; 2) Ia rlstrutturazione 
degli enti, per adeguarli 
alle esigenze della collettt 
vita e al ruolo che devo-
no svolgere sui piano poli
tico e soclale nella nuova 
realta regionale e nella 
prospettiva delle riforme; 
3) la revislone della vigen-
te leglslazione relatlva agli 
enti locali (legge comuna
le e provinciate, flnanza 
locale, servizi asslstenzia-
li ecc.). 

dano proprio il modo di im-
piegare uomini e salari nel 
quadro di programml di svi
luppo. 

II piano di investimeMti per 
il quale si battono i sindacati 
e diretto a spingere le Fer
rovie al Sud, determinando 
un'inversione storica dei Ioro 
sviluppo, e ad utilizzare gli 
uomini in condizioni di mag
gior sicurezza — la loro sicu-
rezza e del resto quella dei 
viaggiatori — ed in condizioni 
di gestione socialmente piu 
produttiva. 

Non si tratta di parole scrit-
te in quei a Piani» che spesso 
rimangono fogli di carta. I 
sindacati hanno tenuto riunio
ni di lavoratori negli lmpian-
ti di Mesaina, Foggia, Catania. 
S. Maria La Bruna e Pietrar-
sa (Napoln. dove ladeguamen 
to degli impianti e stato non 
solo inventariato ma collega 
to al ruolo che la ferrovie de
ve assumere nel piano regio 
nale di tutti i mezzi di tra-
sporto. Vi sono esigenze mdu 
striali — come l"officina mo-
tori per Foggia; il reparto car-
relli per S. Maria La Bruna; 
l'ampliamento delle officine 
per Messina — ma anche di 
creazione di collegamenti nuo
vi e di miglioramento radicale 
di quelli esistenti. Fra le nuo 
ve officine da costruire vi e 
quella di Reggio Calabria (per 
la quale sono stati ottenuti i 
primi stanziamenti). ed una 
seconda. nell'area Jonica. che 
serva anche il compartimento 
di Bad nella zona sud. 

Solo questo «mventario di 
esigenze d'esercizio » imposta 
un miglioramento del servizi 
e 1'assunzione di 5.000 lavora
tori. 

Vi e poi la ristrutturaztone 
della rete Ida di scute re con le 
Reg.oni) e lo sviluppo delle 
fabbriche di materiale ferro-
vi-ano (per le quali collegare 
ferrovieri e metalmeccanici). 
Anche qui il * pezzo di carta • 
su cui scrivere un piano e la 
cosa seconda ria. II decentra-
mento di complti ai Oiparti-
menti ha gia indicato la for-
mazione di un'effettiva sede di 
confronto con 1 programml re-
gionali. Quento alle fabbriche 
di materiale ferroviario. oggi 
ubicate in gran parte nel Sud 
(Matera. Reggio C. Bagnoll. 
Castellammare) ferrovieri e 
metalmeccanici hanno di fron-
te il blocco EFIM FIAT. L'ente 
pubblico contlnua ad esibire. 
anche nell'ultiim relazione sui 
programml del settore. la vec-
chia politica del passivo sfrut-
tamento delle commesse ere-
ditata dalla FIAT. nDatecl 
commesse e noi le eseguire-
mox dicono all'EFIM. senza. 
nemmeno preclsare I tempi e 
la quallta del prodotto. Sanno 
sol tanto lamentarsl del llmlta-
tl ordlnatlvl, I quail non con 
sentono dl fare molte econo
mic e tanto meno dl aumenta-
re 1'occupazlone, se non dl 

qualche miglialo di unita per 
period! limitati. 

Il avizio delle commesse» 
ha creato un'industria dei ma-
teriaii ferroviari arretrata ed 
in eterna crisi. Possibile che 
la fabbrica che produce car-
relii per le ferrovie non pos-
sa produrre altro che quel ti
po, per quel cliente, anziche" 
mettersi sui mercato con pro-
duzioni similar! a destinazlo-
ne diversa? E chl fa motor! 
elettrici o diesel di un tipo 
non pub fare altro che quel 
tipo? Oggi l'ente • pubblico 
EFIM ha i mezzi per produrre 
una ricerca di gruppo su in-
novazioni tecnologiche dei 
mezzi di trasporto. In tutto il 
mondo si sperimenta la Ioco-
mozione in tubo su monorotaia. 
su cuscini d aria, su guida ae-
rea ecc. ma all'EFIM non si 
sperimenta ancora nulla e si 
aspettano le commesse. E' un 
po' come prepararsi Ia crisi 
di domani dopo l'eventuale os-
sigeno delle commesse di oggi. 

E' questo autentico sistema 
parassitario che ha blocoato 
le possibilita di sviluppo delle 
officine nel Mezzogiorno che 
viene attaccato alia base dai 
lavoratori. La domanda di fer
rovie velocl, comode. capaci 
di risucchiare parte del traf-
fico scaricato nella presente o 
incipiente congestione strada-
li e ampia e puo essere soddi-
sfatta in tempi brevi. II sin-
dacato si presenta ora come 
• gestore » di questa lotta met-
tendo alia prova anche le altre 
forze politiche. 

Basta dare uno sguardo alia 
differenza fra richieste di in-
vestimento fatte dagll stessi 
tecnlci delle ferrovie per ca-
pire rimmediata efficacia del
le azioni da condurre. Nel 
Compartimento di Reggio Ca
labria su richieste di interven-
ti per 51.270 miiioni ne sono 
state accolte finora per soli 
21.170 miiioni. Nel Comparti
mento di Bari su 20910 mi
iioni richiesti ne sono finan-
ziati solo 5.653 miiioni. Nel 
Compartimento dl Cagliari vi 
sono state richieste per 7920 
miiioni delle quali incluse nel 
programma base per 4 950 mi
iioni. Soltanto II Comparti
mento dl Palermo ha vlsto 
accolte le quasi totalita delle 
richieste. E s! tratta della 
parte « urgente ». 

II programma delle Rerro-
vie e II piu importante sin
golo progetto azlendale che sia 
stato finora concept to per 11 
Mezzogiorno. E non in base 
alle migliaia di miliardi — ba-
stano la rneta di quelli che 
si chiedono per cert I implant! 
chimlcl — ma proprio per le 
declne dl migliaia di postl di 
lavoro, per il miglioramento 
della produttlvita dell'intero 
sistema economico che off re. 
Prima il governo si aprira al 
dialogo che la vertenza ha lm* 
postato, megllo sar i . 

GENOVA 

Ancora un operaio 
deceduto per 
I'esplosione 

nei silos 
GENOVA. 17. 

Sono salite a due le vitti-
me dello scoppio ai silos gra-
nari: dopo il 33enne Italo Bo-
scolo 6 deceduto stamane an
che un altro operaio. il 34en-
ne Giuseppe Bortolai. Altri 
tre feriti versano In condizio
ni disperate per le gravtssime 
ustioni riportate. 

Questo porieriggio tutti i 
lavoratori del porto hanno ef-
fettuato una fermata di un'o-
ra dalle 15 alle 16 bloccando 
1'attivita su centinaia di navi 
aH'ormeggio in segno di lut-
to e per ribadire la determi-
nazione di conquistare miglio-
ri e piu sicure condizioni di 
lavoro. 

Dal nostro inviato 
VERCELLI. 17. 

La vicenda del rlso 6 lllu-
mlnante, l'esatto contrarlo dl 
quella della pasta. La conclu-
slone resta comunque sempre 
la stessa: 11 consumato re con-
tinua a pagare un prezao sa-
lato e il produttore agricolo, 
soprattutto quello piccolo, non 
ci guadagna, anzi cl perde 
(nel. settore non c'e crisi dl 
produzione, come nel caso del 
grano duro indlspensabile per 
la pasta), ma sovraproduzio-
ne. I dati parlano chlaro. Del 
raccolto 1972 (circa 8 mlllonl 
di quintal!) nei magazzlni 
giacciono ancora un milione 
di quintali e il raccolto pros-
simo si prospetta particolar
mente favorevole: aH'aumen-
to della superficle coltivata a 
riso (192 mila ettari contro i 
185 mila del 1972) fara rl-
scontro una produzione che 
si aggirera attorno ai 10 mi
iioni di quintali. Che e quasi 
un primato. 

Abbiamo quindi un futuro 
pieno di rlso. quasi il doppio 
dl quanto abitualmente con-
sumiamo. Ma come al solito 
non c'e da rallegrarsl: da noi 
un buon raccolto e quasi ine-
luttabllmente destinato a di-
ventare una disgrazia sia per 
i produttori che per i consu
matori. 

Anche qui facclamo rlcorso 
alle cifre. II 5 giugno un quin-
tale di risone quallta fine ve-
niva pagato al produttore 14 
mila 500 lire, dalla industria 
di lavorazione usciva a 27 mi
la lire e a questo prezzo ve-
niva comprato dai grossista o 
dalia grande catena dl distri-
buzione. Al consumo lo stesso 
prodotto veniva e viene tutto-
ra offerto a 400-500 lire al 
chilo, vale a dire 40-50 mila 
lire il quintale. II salto e 
enorme. Ma 11 24 luglio le co
se sono ulteriormente peggio-
rate: la stessa quallta di riso 
nei varl passaggi ha registra-
to delle diminuzioni: 12.200 
lire al produttore agricolo, 

II danno per i risicoltori 6 
grande, soprattutto per quelli 
piccoli che non potendo im-
magazzinare il prodotto, sono 
alia merce del grossisti, i qua
li attualmente stanno facendo 
affari d'oro insieme agli indu
strial!, che comunque salva-
guardano i loro profitti. 

Cosa fare? L'Ente rlsi, noto 
carrozzone della Coldiretti. 
che su ognl quintale di pro
dotto commercializzato si trat-
tiene una tassa di 240 lire, 
del tutto ingiustificata sia In 
linea di principio che di fatto 
(l'Ente risi non fa nulla per 
dare aimeno un contributo a 

' risolvere i problemi della no
stra risicoltura), ha chiesto al 
ministro dell'Agricoltura di li-
beralizzare il mercato. cloe 
ha rivendicato la possibilita 
di esportare il prodotto al-
l'estero. La risposta e stata 
giustamente negativa. In que
sto modo non si risolvono i 
problemi. li si elude, al mas-
si mo vengono rinviati nel 
tempo. 

Gli interventi devono esse
re di ben altra natura. Innan-
zitutto bisogna diminuire il 
prezzo anche al consumo. II 
Consorzio risicoltori, ad esem-
pio, ha dimostrato come sia 
possibile realizzare questo ri-
sultato. Nei prossimi giorni 
questo organismo democrati-
co che opera in risaia, im-
mettera al consumo duemila 
quintali di riso Maratelli (di 
proprieta di coltivatori diretti 
di Asigliano) a 210 lire il chi
lo per sacchetti da 5 chili e a 
220 lire per sacchetti da un 
chilogrammo. 

Poi bisogna intervenire sui 
costi di produzione e sulle 
strutture. E' questa la strada 
principale e anclte obbligata 
da battere se si vuole met-
tere ordine non solo nella no
stra risicoltura ma nell'egri-
coltura in gene rale. 

Romano Bonifacci 

Per esercenti e consumatori 

Situazione difficile 
in numerose province 

Mentre maturano contributi esorbiianti 

Nuove spese sanitarie 
scaricate sopra 

le famiglie contadine 
II parziale intervento delle Regioni non risolve il problema del servizio 
sanitario — L'Alleanza per la sospensione del contributo mutualistlco 

Proseguono in molte zone 
le proteste del coltivatori per 
gli enorml aumentl dei con
tributi per l'assistenza di 
malattia. Le cartelle per i pa-
gamenti seguitano ad arriva-
re con conti salatisslmi per 
prestazlonl che nella maggior 
parte del casl sono insuffi-
cienti o inadeguate. In alcu
ne province, come nel Lazio e 
in Sicllia, le deliberazionl 
prese dalle Regioni per accor-
dare l'assistenza farmaceutl-
ca ai lavoratori autonomi di-
mostrano tutta la loro insuffi-
clenza e finiscono per far pa
gare agli assistlti buona parte 
deU'assistenza farmaceutlca 
stessa che lo Stato continua 
a negare nella forma dl servi
zio sanitario nazionale per 
tutti. 

Nel Lazio ai contributi della 
Regione, del tutto inadegua-
tl, si ovvia con una aggiunta 
dl lire 5000 pro-capite a cari-
co dl tutti gli assistiti (1 qua
il Inoltre dovranno pagare un 
«contributo» dl lire 300 per 
ognl medlclnale acquistato); 
inoltre 1 medicl, per rilascia-
re le ricette hanno chiesto 
un aumento della cifra for-
fettaria di altre lire 5000. Tut
to questo 6 finito a carlco 
degli assistiti, per cui la tan
to attesa assistenza farmaceu
tlca che avrebbe dovuto esse

re garantlta dalla Regione 
Lazio, finlsce in effetti per 
gravare sulle spalle de! la
voratori autonomi. Dl qui la 
necessity dl affrettare i tem
pi del servizio sanitario. 

In Sicllia, dove l'assistenza 
farmaceutlca e a totale carl
co della Regione, i medlci 
hanno avanzato analoga ri
chiesta per l'adeguamento 
del loro compenso e le car-

In sciopero 
i pescatori 
di Trapani 

TRAPANI. 17 
I poscatori di Trapani aderen-

ti alia Federazione unitaria dei 
sindacati del mare sono in scio
pero dopo la rottura delle trat
tative con gli organismi rap-
presentativi degli armatori per 
il nuovo contratto di lavoro. Gli 
armatori hanno respinto in bloc
co le richieste dei marittimi. 

In prefettura si e svolta oggi 
una riunione per la ripresa dei 
dei colloqui tra le due parti, 
mentre alcune centinaia di ma
rittimi hanno percorso in corteo 
le vie del centre 

telle del contributi contengo-
no i notevoli aumentl decisi 
dalle mutue a questo titolo". 
Le proteste si sono fatte vi-
vissime per le cifre veramen-
te alte a carlco dl famiglle 
con reddltl bassi plu nume
rose nel Mezzogiorno e nelle 
Isole. 

A Slracusa dove si sono svol-
te riunioni e assemblee degli 
interessati l'Alleanza coltiva
tori Sicilian! 6 intervenuta 
chledendo al ministro del La
voro e all'Assessore al La
voro della Regione che slano 
sospesi 1 pagament! e ritiratl 
i ruoli. Questo flno a quando 
l'Assemblea regionale sicilia-
na non abbia approvato una 
apposita legge che contrlbul-
sca alia maggiore spesa deri-
vanto dall'aumento concesso 
ai medici. 

Notizie di altre proteste e 
di richieste di sospensione 
dei contributi giungono da 
Pesaro, da diverse province 
pugliesi e da Modena, dove, 
pur non dovendo sopportare 
gli aumentl dl altre zone, la 
pesantezza dei contributi, 
sommata al danni provocati 
dalle calamita natural! che 
non sono mai adeguatamente 
risarciti, e dai cattivo anda-
mento del mercato, recano 
un serio colpo all'economia 
dell'azienda contadina. 
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SIENA. 17 
L'aumento dei nuovi costi di 

esercizio (circa 40 lire in piu 
al kg) e di produzione (circa 
16 iire in piu per ogni kg di 
farina) ha determinato una si
tuazione fnsostenibile per i pa-
nificaton 

Percid. I'as-^emblea genera
te dei panificatori della pro
vince ha deciso Ia conlinua-
zione della panificazione sino 
all'esaurimento delle scorte :n 
magazzino. vale a dire per al
tri 10 giorni. I panificatori si 
sono impegnati a continuare la 
produzione di pane all'attuale 
prezro solo se entro i prossi
mi 10 giorni sara reperita fa
rina ad un prezzo politico, in-
feriore alle 10.400 al quintale. 

• • • 
ANCONA. 17 

H mantenimento. da parte 
dei rappresentanti dei maggio-
ri pastifid Italian!, di prezzi 
pan a quelli praticati nella ven
dita al dettaglio, ha messo gli 
alimentaristi hi una situazione 
di estrema difficolta: o rifiu-
tare le ordinazioni o vendere 
a prezzi piu aid sfidando multe 
e contrawenzioni. 

Per impedire fl deteriorarsi 
della situazione si Insediera ad 
Ancona 11 22 agosto il c Comi
tate di iniziativa regionale per 
i prezzi» che sari composto da 

alcuni assessori regionali e dai 
rappresentanti di tutti gli orga
nismi di categoria e sindacali. 

La Regione Marche. dai can
to suo. ha convocato per il 12-13 
settembre a Scnigallia un in-
contro tra gli assessori regio
nali al commercio per un ulte
riore approfondimento dei te-
mi dibaltuti al convegno di Ve
nezia e per esaminare il rap-
porto esistente tra le regioni. il 
comitato interministeriale prezzi 
ed i comitati provinciali prezzi 

La Lcga per le autonomie lo
cali della provincia di Pesaro 
ha poi invitato gli amministra-
tori degli enti locali a costitui-
re < comitati comunali prezzi > 

* • * 
PALERMO. 17 

Gli industrial! produttori di 
pasta alimentare si sono atte-
statt, nella loro stragrande mag-
gioranza. a concedere ai detta
giianti una diminuizione di so
le 10 lire sui prezzi di listino 
gia aumentati rispetto al 16 
luglio scorso. 

Questa decisione e stata. sta
mane, ribadita in prefettura 
nonostante i commercianti aves-
sero dimostrato come, senza 
un'ulteriore ribasso di altre 10 
lire, essi siano costretti a do-
ver vendere con un esiguo mar-
gine di utile o addirittura sotto 
costo. 

SETTEMBRE N 
TOSCANA 

Settembre, in Toscana, ti regala una stagione in piu. 
Quando Testate volge al termine 
il litorale tirrenico ancora pud 
offrirti il sapore di una piu dolce, 
piu vissuta vacanza. Sdraiato 
sulla rena, o veleggiando 
sottovento, senti il respiro della 
campagna e gia awerti odore di 
vendemmia. 

Alle tue spalle un'antica e 
nuova civilta ti apre i suoi 
tesori a"arte come il sole i suol 
raggi, ti awolge nel suo 
inimitabile scenario naturale, tl 
porge il suo vino e i frutti della 
sua terra, ti dona il suo unico, 
dolcissimo settembre. 
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