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SETTIMANA SINDACALE 

I morti sul lavoro 
Scoppia un silos nel por: 

to di Genova e due operai 
muoiono orribilmente ustio-
nati'dopo una atroce ago-
nia. A Porto Marghera « so-
lita» fuga di gas: trenta la-
voratori restano intossicati. 
A Iglesias due minatori sal* 
tano in aria: stavano scari* 
cando esplosivo da una ca-
mionetta. A Manfredonia un 
operaio-bambino viene man-
dato a far pulizia in un 
pozzo: risalira alia superfi-
cio senza vita. Aveva dodici 
anni appcna. Poi la tragedia 
del Gran Sasso: nel pieno 
della notte, in un cantiere 
dove si sta lavorando ad un 
inutile traforo, si scontrano 
sull'unico binario due loco
motor!. Uno sta salendo 
lentamente carico di operai, 
l'altro invece scende a ve
locity folle. Lo scontio e 
inevitabile: la morte e per 
quattro operai. E non e fi-
nita: a Carrara un cavatore 
resta schiacciato da un mas-
so di tre tonnellate, all'Ital-
sider di Cornigliano, a Ge
nova, un dipendentc di una 
ditta appaltatrice muore fol-
gorato. Sembra un bolletti-
no di guerra. 

Si tratta invece di un ra-
pido, e senz'altro incomple-
to, bilancio settimanale, che 
dedichiamo al presidente 
della Confindustria. L'ing. 
Renato Lombardi, proprio 
nei giorni > scorsi, ha man-
dato al Corricrc della Sera 
una lettera ehe e un monu-
nicnto di ipocrisia, la dimo-
strazione ulteriore di come 
i padroni italiani vestano i 
panni di sempre. In Italia si 
registra un infortunio sul 
lavoro ogni venti secondi, 
muore un lavoratore ogni 
due ore, 60 mila sono i ca-
si di malattie professionali 
denuneiati, i feriti e gli in
tossicati si contano a mi-
gliaia e migliaia. Sono dati 
ufficiali: il Corriere li ha 
ricordati e illustrati in una 
serie di servizi che non sono 
perd piaciuti all'ing. Lom
bardi. 

< I dati statistic! sono sem
pre deformabili — egli scri-
vc — quando anziche ricer-
care obiettivita e verita, si 
perseguono tesi preconcette 
o scopi polemici. Tanto me-
no credo interessi quel to-
no fra l'apocalittico ed il 
melodrammatico che, a ca-
vallo del secolo, ha fatto 
versare tante lacrime gene-
rose alle nostre care nonni-
ne sulle vicende di "II pic
colo vetraio" e di "II pa
drone delle ferriere " >. 

La gravita delle afferma-
zioni del capo degli indu-
striali italiani e tale che ov-
vio appare persino sottoli-

CIUNTI - II movl-
mento slndacale Incal-
xerk padroni e governo 

nearla. Alle parole preferia-
mo rispondere con i fatti, 
che sono purtroppo luttuosi 
e tanti, come abbiamo dimo-
strato. Ne aggiungiamo un 
altro; una equipe di medici 
di Padova ha « scoperto » 
che il DO per cento degli 
alunni delle scuole elemen-
tari del quartiere San Mar
co di Mestre presenta alte-
razioni patologiche da at-
tribuirsi a.fattori inquinan-
ti presenti nell'atmosfera. E 
chi inquina a Mestre e la 
Montedison, la stessa che 
«gasa » all'interno gli ope
rai con una sempre maggio-
re frequenza. Altro che me-
lodramma! 

E' la realta che inchioda 
alle loro gravi responsabili-
ta i padroni italiani, i quali 
devono mettersi in testa che 
il lavoratore deve essere 
meglio tutelato e garantito, 
che il posto di lavoro non 
pud diventare una specie di 
campo di battaglia. E' una 
questione di giustizia, di ci-
vilta, di progresso. Tesi mi-
nimizzatrici come quelle di 
Lombardi devono essere re-
spinte. 

Per questo acquista gran-
de importanza la vertenza 
aperta proprio sulla salute 
e suH'inquinamento a Porto 
Marghera. Una vertenza che 
non e certo facile, ma che 
merita di essere portata 
avanti anche fuori dei can-
celli della fabbrica. Alcuni 

LOMBARDI - Guai a 
parlare di morti sul 
lavoro 
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risultati sono stati ottenuti: 
la direzione, dopo aver tan-
to tergiversato sulle cause 
delle continue fughe di gas, 
e stata costretta a chiudere 
due impianti dichiarati giu-
stamente nocivi: e un pri-
mo passo ma altri ne do-
vranno seguire. 

Chi pensava a tregue, de
ve disilludersi. II movimen-
to di lotta, dopo la vacan-
za ferragostana, si sta ri-
componendo. Con grande 
senso di responsabilita, ma 
anche con molta fermezza. 
La prossima settimana do-
vrebbero entrare in una fa-
se decisiva le trattative dei 
ferrovieri e dei dipendenti 
dei monopoli di Stato. Da 
settembre entreranno in 
azione, sempre per i con-
tratti, 230 mila la voratori 
dei settori gomma, vctro, 
concia e materie plastiche. 
II 30 e il 31 riprenderanno 
le trattative alia Pirelli at-
torno al famoso « piano >. II 
5, 6, 7 settembre si riuni-
ranno a Genova i consigli di 
fabbrica dei chimici per de-
cldere l'apertura di una ver
tenza generate della chimi-
ca. Infine a meta del pros-
simo mese (11 14 per Pesat-
tezza) si comincera a tratta-
re per i 500 mila dipenden
ti degli enti locali che ri-
vendicano un nuovo contrat-
to di lavoro. Eppoi ci sara 
il confronto d'autunno fra 
sindacati e governo. 

Un incontro che alia luce 
di certe affermazioni di La 
Malfa a proposito degli au-
menti dei minimi delle pen
sion! che non si potrebbero 
concedere senza una coper-
tura finanziaria (le preoccu-
pazionl del segretario del 
PRI e ministro del Tesoro 
sono sempre a senso unico) 
potrebbe surriscaldarsi as-
sai presto. 

L'iniziativa governativa 
sui prezzi non puo approda-
re — ha detto il compagno 
Giunti, segretario nazionale 
della CGIL — a definitivi, 
stabilj e positivi risultati se 
non sara collegata alle que-
stioni di profonde trasfor-
mazioni dell'agricoltura e 
nel Mezzogiorno e a quelle 
di un aumento dell'occupa-
zione e dei bassi redditi, 
con particolare riguardo al
le pensioni. II movimento 
sindacale incalzera per af-
fermare questi principi, di-
pendera daH'atteggiamento 
del governo e del padrona-
to se si sara costretti ad 
azioni su altri binari per tu-
telare le conquiste contrat-
tuali e le condizioni dei la
voratori. 

Romano Bonifacci 

Le macellazioni di bovini diminuiscono ininterrottamente da due anni 

La chiusura degli allevamenti contadini 
minaccia Foccupazione e i consumatori 

Sono 800 mila le conduzionl familiar! ed almeno la meta e in pericolo • Dieci milioni di ettari disponibili per espandere la produzione - Le 
condizioni per lo sviluppo non puo crearle che I'azione pubblica - Gli interessati «errori» della politica finora condotta in questo settore 

Per I'intero movimento sindacale 

Si apre una nuova 
fase rivendicativa 

Una dfchfarazione di Guidi (CGIL) - Collegamen-
to tra lotte di fabbrica, occupazione e riforme 

Con la riprosa piena dell'attivita delle fabbriche. che a 
partire da lunedl saranno tutte aperte. si ripropone per il 
movimento sindacale la necesslta di rilanciare la strategia 
rivendicativa per il prossimo autunno. 

Sugli u'uiemvi delta prossima stagione rivendicativa del 
mondo del lavoro l'ADN-KRONOS ha intervistato il dirigente 
deirufficio sindacale (contrattazione) della CGIL, Eugenio 
Guidi. < I contratti conclusi nella prima parte dell'anno. che 
hanno interessato circa otto milioni di lavoratori. hanno co-
stituito — ha esordito Guidi — un grosso momento di omo. 
genizzazione delle rivendicazioni delle varie categorie: questo 
momento non deve morire ma sviluppar3i con la contratta
zione azicndale >. 

Guidi precisa quindi che le linee principal! sulle quali si 
sono sviluppati i contratti della stagione 72-73 sono stati tre. 
e cioe: < lo sviluppo dei diritti sindacali conquistati nel 1969 
e soprattutto la piena riconferma della scelta autonoma della 
contrattazione aziendale: il salto qualitativo del movimento 
sindacale, che ha messo al centro delle varie piattaforme, 
insieme a quelle riguardanti II salario e i problemi specifici 
delle varie categorie, rivendicazioni legate ai problemi sociali, 
prima fra tutte quella relativa all'organizzazione del lavoro 
contrattuale, abolizione o controllo degli straordinari, distri-
buzione orario per i turnisti, problemi relativi aH'ambiente. 
ai ritmi e agli organic!); nonch£ la classificazione unica, 
come tappa decisiva verso la parita normativa tra impiegati 
ed operai >. 

Questi risultati dimostrano. ha affermato il dirigente della 
CGIL. che < le categorie non si sono chiuse in se stesse, ma 

hanno legato alle loro esigenze quelle della societa >: 1 "ora
rio di lavoro e gli appalti hanno infatti grossi effetti sull'occu-
pazione. I'ambiente sulla riforma sanitaria, la classificazione 
unica sulla riforma della scuola. e cos) dicendo >. Nei pros 
simi contratti nazionali e. soprattutto. nella prossima fase 
della contrattazione aziendale «il problema — ha detto ancora 
Guidi — e quello di mantenere questo collegamento con gli 
obiettivi della piena occupazione e delle riforme sociali. Dob-
biamo cioe tener conto dell'esperienza positiva realizzata con 
la contrattazione nazionale per il suo contenuto uniftcante». 

Quello che bisogna perseguire. nelle vertenze aziendali, « e 
la gestione dinamica dei contratti. che non £ solo un problema 
di categoria, ma di tutto il movimento sindacale. Bisogna far 
si che il legame che ho gia illustrato tra conquiste contrat-
tuah e riforme socialj si sviluppi positivamente. Dobbiamo 
quindi rispettare delle linee di fondo comuni. per cui e 
necessaria una direzione politica — che non significa, si badi 
bene, centralizzazione — delle vertenze aziendali, sia da parte 
delle categorie che delle strutture territoriali, che rappresen-
tano il complesso della classe lavoratrice. Solo cosi si potra 
dare pratica attuazione alia proposta politica avanzata dai 
congressi confederal!. Con cio non significa concedere pace 
sociale nella fabbrica — come qualcuno in malafede pretende 
— ma sgombrare il campo da ogni reslduo di aziendallsmo >. 

Poiche c a nessuna categoria pud essere delegata la gestione 
di questa strategia unificante >. Guidi ha concluso sostenendo * 
l'opportunita che «nella definizione delle piattaforme azien
dali partecipino le strutture territoriali >. camere del lavoro 
e Unioni e Camere sindacali provinciali. nelle quali sono rap 
presentate le categorie. 

La Capitanafa ha dato 8 milioni di quintali di grano duro: scomparso 

PR0FITTAT0RI NEL GRANAIO DITALIA 
I coltivatori hanno ricevuto poco piu di ottomila lire, i grossisti rivendono a 12.500 - L'Azienda statale paga (58 milioni di contri
bute a un agrario con 1000 ettari!) ma non riceve grano - II silenzio dei proprietari terrieri e le multe ai piccoli panificatori 

43 operai 

senza lavoro 

liquida 
La FIAT-SOB 

la 

« Metalgraf ica 

pugliese » 

BARI. 25 
La FIAT-SOB ha posto in 

hquidazione la fabbrica «Me-
talgrafica puglie5e» di Ba-
n in cui sono occupati 43 
lavoratori. La declsione 6 
stata presa mentre un credl-
tore ha chiesto II fat li men-
to della azienda barese. Le 
maestranze direttamente Inte-
ressate hanno Immediatamen-
te inizfato una forte battaglia 
per impedire la sinobilitazio-
ne deH'azIenda e per conser-
vare il proprio posto di lavo
ro. 

La situazione k stata esami-
nata dal Consigllo di fabbri
ca del complesso 11 quale ha 
sottolineato anzltutto la de-
terminazione con cui i lavo-
ratori della a Metalgrafica 
pugliese» portano avanti la 
loro lotta, assicurando agli 
stessi I'incondizionato appog-
gio di tutti i lavoratori del 
gruppo che II Conalglk) stea-
so rappresenta. 

II Consiglio dl fabbrica ha 
fatto rilevare. aJtresi. che le 
scelte padronali (si vuole 
chiudere razlenda perche t 
suoi titolari hanno venduto 
il suolo dove la stessa sorge) 
«sono dirette all'aumento 
dei profitti e non tengono al-
cun conto delle condizioni dei 
lavoratori*. II Consiglio stes-
so. inoltre, ha chiesto alia 
Regione al eomune dl Bari e 
ai partiti democratlcl di in-
tervenire energicamente per 
ga ran tire la contlnulta della 
azienda e il poato di lavoro 
ai suoi dipendenti anche In 
conslderazlone del fatto che 
la « Metalgraflca pugliese » e 
profondamente legata alia 
realta agricola del Mezzo-

Dai nostro inviato 
FOGGIA.23 

II Tavoliere foggiano e con-
siderato giustamente il gra-
naio d'ltalia, almeno per 
quanto riguarda la produzio
ne dl grano duro, quello che 
si usa per la panificazione. 
E* da qui che si rifornisco-
no del prodotto i grand! e 
piccoli pastifici, vi operano 1 
grossi commercianti, in pri
ma persona o attraverso i me
diator!, e che fanno il merca-
to. cioe fanno il prezzo. 

A meta giugno, quando nel 
Tavoliere incomincib la trebbia, 
i prezzi quotavano dalle 7800 
alle 8200 ed e stato questo 
il periodo in cui hanno ven
duto i piccoli contadini, co-
loro cioe che, non avendo nel
le campagne deposit! o ma-
gazzini e avendo invece bi-
sogno di realizzare. sono co
stretti subito a vendere il pro
dotto. Gli agrari, 1 grand! ce
real Jcol tor! hanno nelle cam
pagne i magazzini e possono 
cosi depositare il prodotto in 
attesa dl mlgllori offerte. E 
sono stat! loro in generale ad 
avvantaggiarsi del rialzo del 
prezzo del grano duro, che e 
awenuto nei gloml a cavallo 
fra fine giugno ed i prim! di 
Iuglio, quando il prezzo del 
grano duro sail a 12 mila e 
anche 12500 il quintale. 

In realta il prezzo che pa-
gavano i padroni dei muli-
nl — che a volte sono anche 
dei commercianti — era di 
molto superiore; la dlfferenza 
andava perd per la interme-
diazione. Questo gia s! sape-
va da tempo, ma quest'anno 
e venuto fuori con evldenza 
perche I padroni del mulinl, 
non volendo avere note per 
1TVA, hanno mandato le fat-
ture al contadini dalle quali 
si constatava che il grano ce-
duto al mediator! era stato pa-
gato anche a 12 mila lire. Nel
la prima meta di giugno a 
« fare 11 prezzo » del grano du
ro aveva contribuito un ma
nifesto eomune fatto affigge-
re dai Consorzl agrari, lTJnlo-
ne agrlcoltori (che qui signifi
ca per una gran parte di gran-
di agrari cerealicoltort) e Col-
direttl, che stablliva il « prez
zo d! flducian dalle 7800 alle 
8200 a secondo la quallta del 
grano duro. n fatto e perd che 
qui ! consorzl agrari non fan-
no ammasso d! grano e che 
! contadini sarebbero costret
ti a trasportarlo loro, rlniet-
tendocl anche le spese e per 

questo preferiscono vendere al 
commercianti che vanno in gi
ro per le campagne. 

Anche qui come nel Mate-
rano la domanda che tutti si 
porigono e una: dove e fini-
to il grano che si produce? 
L'anno scorso, secondo 1 dati 
dell'AIMA ricavati dalle de-
nunce dei produttorl per ri-
cevere l'lntegrazione comuni-
taria, si e trattato di un quan-
titativo di circa 8 milioni di 
quintali per una superficle 
coltivata a grano duro di et
tari 253 mila 270 Per il 1972 
sono stati pagati ai produtto
rl di grano duro ben 18 mi-
liardi- e 330 milioni di lnte-
grazlone; la gran parte di que
sta somma d andata ai gran-
di agrari. Gli agrari fratelli 
Calone, per esempio, che han
no circa mille ettari coltiva-
ti a grano duro incassarono 
nel 1971 ben 58 milioni di tn-
tegrazione comunitaria. 

Dove sono andati a finire 
quindi gli 8 milioni dl q.li dl 
grano duro (attenendosi al 
quantltativo prodotto l'anno 
scorso e che dovTebbe essere 
pan a quello prodotto questo 
anno)? I contadini certo non 
1 "hanno. perche sono stati co 
stretti a venderlo subito e so

no «-imasti doppiamente fre-
gati perche ora sono anche in 
attesa dell'integrazione. La 
gran parte e finita nelle ma-
n! dei grossi commercianti. 

Il governo farebbe bene a 
dare un'occhiata ai silos che 
sono di una capacita di 200 
mila quintali che il commer-
ciante Casilio dl Cava dei Tir-
rent tiene a Mezzanone. a 3 
chilometri da Poggia. Questo 
e quello che ci sarebbe da 
fare invece di colplre, come 
e accaduto proprio oggi a Gio-
vlnazzo in provincia di Bari 1 
piccoli panificatori come Ad-
dDlorata Sangregorio che e 
stata arrestata perche ha ven
duto un chiio di pane a 300 
lire Ha violato certo il listi-
no del prezzi, perd 1'interven-
to e sproporzionato e oltretut-
to bisognerebbe sapere a 
quanto ha comprato il grano o 
la farina questa titolare di 
un piccolo panificio. 

II Consorzio agrario di Pog
gia solo da lunedi comince
ra per conto dell'AIMA. ad 
ammassare grano duro e non 
ci sono molte speranze che 
gli agrari consegneranno il 
grano che hanno nei magaz
zini. AI mercato libero le quo-
tazioni di mercoledl 22 ago-

sto della Camera dl Commer-
cio dl Foggia erano di 11 mi
la e 800 e 12 mila lire. Con 
queste quotazioni a libe
ro mercato non e'e dubblo 
che il grano non andra ne-
gll ammassi dell'AIMA .di Fog
gia. Bisognera attenderc II 30 
settembre, quando scade il 
termine delta presentazione 
delle domande per ricevere la 
integrazione comunitaria, per 
sapere chi ha il grano nei ma
gazzini o chi Ilia venduto. 
perche bisogna dichiararlo 
nelle domande. 

La realta perd e questa: nel 
granaio d'ltalia non e'e piu 
un quintale di grano; o me
glio e'e ma il mercato e fer-
mo Chi Ilia (e sono npetia-
mo i grossi commercianti e 
gli agrari) non lo tira fuori 
in attesa degli event!. La com-
missione dell'AIMA ha tenu-
to in questi giorni una riu-
nione nel corso della quale 
ha tentato di vedere ove e fl-
nito tutto 1'ingente quantlta
tivo di grano. ma non e ve-
nuta a capo di nulla. II rap-
presentante nella commissio- — — —-— -. 
ne degli agrari non ha aper- ridjcolagginl si possono legge 

La macellazlone dl bovlnl 6 
diminuita del 13% nei priml 
cinque mesi di quest'anno. Nel 
1972 era diminuita deU'8°/o. 
Al tempo stesso il consumo 
rallenta, ma aumenta sem
pre, almeno del 3°/o all'anno. 
Produzione e consumo si muo-
vono dunque In direzione op-
posta, si forma un vuoto enor-
me, che e un vuoto finora 
rlempito dalle importazionl, 
che per6 diventano sempre 
piu care e difficoltose. 

Se domandavl fino a qual-
che tempo fa ad un dirigente 
della Coldlretti o della Confa-
gricoltura cosa blsognava fa
re ti rispondeva: aumentare i 
prezzi. Nel 1972 sono aumen-
tati I prezzi e la produzione 
non e aumentata. Nel 1973 e 
arrlvata la batosta dei man-
gimi Insieme alia stagnazione 
dei prezzi. E le stalle conti-
nuano a chiudere a migliaia, 
perche rlsulta imposslblle rln-
novare la produzione della 
azienda coltlvatrlce in queste 
condizioni. 

PROSPETTIVE — Che la 
causa della rlduzione della 
produzione dl came sia la 
cessazione di allevamenti a 
conduzlone famlliare e un dato 
dl fondo I coltivatori direttl 
hanno in mano 11 70% degli 
allevamenti bovini da came. 
SI tratta di 800 mlla aziende 
con 6 milioni e mezzo di cap! 
(su poco piu di 8 milioni) ed 
una media di sel capl per ogni 
stalla. Le 44 mlla aziende con-
dotte da imprenditori capita
list! forniscono appena 1.4 mi
lioni dl capl. 30 circa per 
azienda: non sono moltl 
in aziende molto grand! e 
moderne. 

E' chlaro che se anche ot-
tenessimo II raddopplo degli 
allevamenti nelle aziende a sa-
larlati — cosa Imposslblle per 
varie raglonl — la produzione 
totale dl carne aumenterebbe 
appena del 15% Ma non com-
penserebbe mai la chiusura di 
400 mila aziende familiarl. In 
quanto questa trascinerebbe 
con se" la perdlta del 25-30% 
della produzione di carne. 

In questa situazione II Mer
cato eomune europeo. il go
verno itallano. la DC hanno 
puntato sull'azienda capitall-
stica. La rlduzione della pro
duzione dl carne ed il conse-
guente rincaro a splrale e II 
loro programma: se non lo 
sanno e perche I'lnteresse dl 
classe rende clechl. Ma 11 rin
caro del prezzo della carne 
pub creare solo disaglo a tut
ti. consumatori e coltivatori. 
non far riDrendere quota alia 
oroduzione Perche 1 orobleml 
del contadino allevatore sono 
Incancrenlti ner I coloi rlce-
vuti dalla oolltlca pubblica. 

PUNTI DI PARTENZA — 
Oegi le condizioni orellminari 
oer k Droduzione di carne In 
cond^Ionl accettablli (dl co-
sto. d! reclutamento della ma-
nodopera. dl Impleso dei capi
tal!) sono le seguentl: 

— la mageior parte dei ce-
reali e mansrimi si devono pro-
durre nell'azienda oolch&. al-
trimentl. il orofitto va ai for-
nltori (nel caso del nvuigiml. 
alio «Zio d'American): 

— II lavoro deve essere of-
ganlTzato in turn! In modo da 
consentlre il riooso notturno. 
settimanale e le ferie: 

— le condizioni dl lavoro 
debbono essere igienlche. Il 
che vuol dire che la mecca-
nfz7a7ione delle ooerazlonl o 
1'aerazione del locali non e 
solo un modo «per far star 
bene gl! anlmall». ma la pre-
messa per Imdegare gH uo-
mlnl: 

— la retribuzlone deve esse
re al livello della specializza-
zione della manodopera, una 
retribuzione quallficata. 

Queste condlzlon! non eslsto-
no n6 nell'azienda caoltallstl-
ca x\6 In quella coltlvatrlce 
tradlzionale. II che non vuol 
dire che le aziende familiar!, 
facendo leva sulla collabora-
zione dpi membri della fami-
elia. non possano sviluppare 
I'allevamento. ma che questa 
non e la via principale. Non lo 
e nemmeno quella sognata dai 
proprietari terrieri, d! reclu-
tare una categoria di cow 
boys da sguinz-agliare in gran-
di spazi vuoti della col Una 
o della montagna. al seguito 
di allevamenti bradi. Queste 

to bocca 

Italo Palasciano 

Mentre si sviluppa la lotta par i l lavoro e i contratti 

Disoccupazione e assegni familiari 
non pagati a migliaia di braccianti 
I sindacati nazionali dei 

braccianti hanno chiesto un in
contro urgente alia presidenza 
dell'INPS per risolvere Imme-
dlatamente una grave questio
ne. Si tratta del fatto che mi
gliaia dl braccianti non rice-
vono I'indennita di disoccupa
zione ordinaria e straordlnaria 
e non riescono ad ottenere il 
pagamento degli assegni fa
miliarl In quanto vengono er-
roneamente conalderatl occu
pati stabllmente (flssl). per 
cui le lnterruxlonl dl lavoro 
non vengono coperte da alcu-
na indennlta, 

In un teleframma aU'Istltu-

to ! sindacati bracclantill soi
led tano 1'immedtato pagamen-
tc della disoccupazione e degli 
assegni. facendo aJtresi pre-
sente che ogni ritardo provo-
cherebbe «grave tenslone e 
malcontento » fra la categoria. 

Nelle campagne, Intanto, si 
sviluppa l'iniziativa per appli-
care i contratti provincial! 
(firmati in Campania, Puglla, 
Emilia, ecc.) e per l'occupa-
zione. E c!6 mentre si e giunti 
alia fase concluslva delle trat
tative per 1 contratti dl Chle-
U e Latlna e mentre a Peru
gia l'lntranalgento poaliiorM 
degU agrari he, ooatiwtto le 

organizzazlon! dei lavoratori a 
proclamare per martedi pros
simo uno sciopero di 24 ore. 
I] 3 settembre. inoltre, scen-
deranno In lotta 1 braccianti 
dl Metaponto e il 10 quell! 
delle zone collinari e monta-
gnose della stessa provincia 
dl Matera, 

Nelle campagne assume. In 
questo momento. particolare 
importanza la battaglia per 11 
lavoro, soprattutto nelle pro
vince meridjonall, dove e piu 
vivace anche l'iniziativa per 
ottenere 11 pagamento del sus-
•Mil (U dlsooeupailone del 1073 
e degli assegni del 1971. 

re anche su riviste dl econo
mla serie, che pero devono 
prestar servizio ad Interessi 
redditieri che ostacolano una 
politica di ampliamento della 
produzione a bassi costi. Le 
col line e le montagne, per es
sere una base zootecnlca. deb
bono ricevere delle sistema-
zioni produttlce e idraullche 
che solo un'organlzzazlone 
economica nuova pub creare. 

GLI SPAZI — Ci sono 10 
milioni di ettari disponibili 
in montagna e collina per gli 
allevamenti, ma questi posso
no ricevere una nuova orga-
nizzazione produttiva soltanto: 
1) trasferendo il suolo in di-
sponibilita ad aziende specia-
lizzate; 2) facendo gl! invest!-
menti primarl a spese pub-
blicbe (Ente dl sviluppo. Co-
munita montana), ma non per 
darlo In sfruttamento nuova-
mente a predator!, bens! nel 
quadro dell'lnteresse generale 
a slstemare il suolo, I corsl di 
acqua, 1 boschl e le foreste; 3) 
asslstere la formazlone delle 
Imprese, Individual! o coope
rative, di allevamento e dl 
attlvit* connesse; 4) collegare 
fra loro le Imprese eelstentl 
e Quelle che §i vanno a erean 

con grand! aziende pubbliche 
utilizzatrici (Centri carnl; Cen-
trall del latte) capaci di aiu-
tare positivamente nella solu-
zione del rapporti col mer
cato. 

Nel Mezzogiorno, non dlmen-
tlchiamo, gli « spazl» si sono, 
ma i capl bovini allevati sono 
appena un ottavo del pur bas

so totale nazionale (un millo-
ne e 100 mila). Lo sviluppo 
della produzione di carne non 
dlpende, come dlrebbe 11 mi
nistro deU'Agrlcoltura on. Fer
rari Aggradi, dallo «impegno 
degli allevatorl ». Dlpende dal-
l'lntervento pubblico: oggi per 
fare avere mangiml a basso 
prezzo ai coltivatori assoclatl, 

poi dando un ruolo attivo, sve-
gliandoli dalla loro passlvita 
burocratica, agli Enti di svi
luppo. Infine rlvedendo la poli
tica del MEC In modo che gli 
« aiutl » vadano direttamente 
ai coltivatori e non ad un 
«mercato» dal quale gli alle-
vatori non ricevono che ba-
toste. 

Concrete iniziative a Bologna e nella regione 

Emilia: proposte del PCI 
per la lotta al caro-vita 
Denuneiati i «trucchi» degli industrial!* alimentari per elu
de re il blocco dei prezzi — Minacce alia legge sulla ristrut-
turazione del commercio — Lettera del PCI agli esercenti 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 25 

Anche per i bolognesi il 
«grande rientro» ha colncl-
so con un immedlato scon-
tro con I problemi del caro-
vita. I decretl di blocco del 
prezzi, nonostante certo ottl-
mismo espresso dal governo, 
dimostrano gia oggi che. se 
non Interverranno misure piu 
incisive che si muovano in 
direzione dl un nuovo tlpo dl 
sviluppo del paese, di qui a 
poche setttmane — o forse 
solo dl qui a pochl giorni — 
la situazione rischia di preci-
pitare. 

E' un fatto, ad esempio, 
che anche a Bologna vi sono 
delle case produttrici di sea-
tola me che hanno posto 
in vendita alio stesso prezzo 
pezzature di carne In scato-
la di peso inferiore. Questo 
«gioco» lo sta facendo la 
« Simmenthal ». cos! come la 
« Knorr» ha posto sul merca
to confezioni di dad! per car
ne che hanno un formato piu 
grande di quello abituale. ma 
contengono dadi di minor pe
so. Un altro « scherzo» al de-
creti viene praticato in modo 
non meno subdolo: case pro
duttrici non consegnano piu 
la merce o franco negozlo», 
ma eslgono che 11 dettagllan-
te se la faccla consegnare da 
trasportatorl scelti dal fornl-
tore. I costi d! trasporto. na-
turalmente. gravano sulle bol-
lette. di modo che i detta-
gllanti sono costretti in effet
ti a pagare di piu mere! che 
sono state anche calate dl 
prezzo. ma senza considerare 
trasporto e IVA. 

Altri es«mpi: v*e chi acce^ 
ta le ordinazioni (ed e il ca
so di frutta e verdura in sea 
tola), ma senza indicare II 
prezzo. A queste ordinazioni 
«in bianco» si affiancano al-
tre manovre speculative. E' il 
caso della aAlimonts che. a 
proposito delle forniture dei 
lombi dl maiale. aveva alzato 
il prezzo da 1.800 a 1.850 li
re il chilo. Alle proteste degli 
esercenti la « Allmont» ha rl-
sposto rltornando al vecchlo 
prezzo. solo ch" oggi. anzi
che fomire come al solito do
dici lombi al detta^ilante. ne 
fa giungere due soli. 

Un dirigente della Confeser-
centi ha affermato che oggi 
un negoziant* e costretto a 
vendere circa la meta del pro-
dott! rimettendocl perch* 
I prezzi al 16 lugllo per lul 
sono bloccati. mentre le gran-
di aziende produttrici e I gros
sisti hanno avuto modo dl ri-
toccarll prima che scattass* 
l'efficacia dei decretl. 

Tra I rlsch! d! una ulterio
re accentuazlone del carovita 
anche prima della scadenza 
dei decretl. e stata denuncia-
ta la minaccia dl far falllre 
la legge sulla rlstrutturazlone 
del commercio. Bologna e sta
ta la prima grande citta che 
ha presentato un piano di rin-
novamento della rete commer-
ciale teso a contrastare le mi
re dei monopoli della dlstri-
buzion* e a collegare In for
me associate organiche i com
mercianti che oggi soffrono le 
pesanti conseguenze di una re
te distributiva polverizzata, 
inefficlente. gravata di costi 
ripetitivi rilevantissimL 

n piano, che e stato vlsto 
nei quartieri, discusso dalle 
commission! commercio e pre-
ceduto da accurati stud! a 
livello comprensoriale. e gia 
stato presentato In Consiglio 
comunale e verra dibattuto in 
questa sede tra poche settt
mane, prima di assumere la 
sua veste definitive 

L'impegno de! comunist! 
bolognesi e dells association! 
di massa contro il carovita 
ha sempre trovato — pure 
In questo periodo che gene-
ralmente veriflca un certo rl-
lassamento — la masslma e-
spressione. Le proposte avan-
zate coprono non solo 1 mo
ment! immedlatl, non solo 
chiedono alio Stato e alle sue 
aziend* un intervento per lm-
mettere sul mercato a prezzi 
politic! 1 ben! dl prima ne
cessita che rischiano dl esse
re utillzzatl in termini d! 
cborsa nera» dagll specula-
tori. ma avanzano le rlchle-
ste «!n posltivo*. afflnche ven-
ga evltata ogni forma dl qua-
lunqulsmo.. perche non slano I 
dettagllantl a fare le spese dl 
una « caccia alle streghe » che 
organl di governo stanno por-
tando avanti irresponsabll-
mente. 

81 veda ad esempio la let
tera dei comuiuatl bolognesi 

inviata a tutti i commercian
ti clttadini che afferma, fra 
l'altro: «nol ritenlamo neoes-
sarlo, non solo per 1 detta
gllantl ma per la vita demo-
cratica del paese, per uno svi
luppo nuovo della nostra eco
nomla, affermare un ruolo 
determlnante del dettagllantl 
nel processo dl ristrutturazlo-
ne della rete distributiva. at
traverso una diversa politica 
del credito, aiutando lo svilup
po di forme associative agli 
acquisti e alia distribuzione, 
avviando un processo di awl-
cinamento tra produzione e di
stribuzione. 

« Dobbiamo per6 dire — ag-
giunge la lettera del comuni
st! — che una battaglia cosi 
impegnativa non puo essere 
vinta senza l'unlta di tutte le 
forze interessate. Troppo for-
tl sono le reslstenze e gli In
teressi che devono essere com-
battutl: per batterli occorre 
uno schieramento capace dl 
saldare 11 ceto medio del com
mercio alle grandl masse ope-
raie e popolari e capace dl 
collegare le necessarie tra-
sformazioni della distribuzio
ne alia complesslva strategia 
delle riforme sociali». 

Romano Zanarini 

VACANZE LIETE \ 
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R I M I N I MAREBELLO - PEN-
SIONE LlfiTA fel . ( 0541 ) 
32481 Fcrmefa filobut 24 -
vidno inerm moOernlulma 
Parehemlo oratulto • Cttnmn 
doccla. WC. baleon* • C u d M 
romvanola S n » 2.500 Lu
gllo 3.200 Agotto Interpel-
latecl Tutto eempraao • Ge-
•tlona oroprla. 20 

VISERBA - R I M I N I - PENSIONE 
JANKA - Via Pal lotto 15 Tel. 
738.267 • Dirett. mar* • tranqullla 
camera con/senza servizi • balcon! 
Parcheggio - dal 26 /8 e Sett. 2600 
tutto compreso. 

R IM IN I • PENSIONE SMERALDO 
Viale Cormon*. 18 - Tel. 0 5 4 1 / 
86.455 • Centrallasime mare, ton-
fortevoia. modtrna. cudna ganui-
na, tranqullla, camere libera da su
bito, prezzi modlci, intarpallatael. 

VISERBA • PENSIONE COSMO-
POLITA - Via Datl 7 - Talefooo 
0541 /73 .45 .51 . • Olrattamanta 
tplaggla • Camera con doccla WC 
oalcona • Parcheggio - Gestione 
propria. Dal 20 al 21-8 U 3800 
Settembra L 3000. Tutto cotn-
praao. ( 1 3 0 ) 

MIRAMARE 01 R IM IN I - HOTEL 
PENSIONE NAOIA • Telalalono 
0541 /32162 . SO metri mar a - Ca
mera con sarvizi Ottlmo tralta-
mento. Oal 26-8 a aattambra 
2400 • Parcrtagglo Cabin* mare. 

( 131 ) 

R IMINI /R IVAZZURRA - HOTEL 
BACCO • Viala Taraato 29 • Ta-
latono 0 5 4 1 / 1 3 3 5 1 . Nuovo • <ri-
cino mara - camera servizi • bal-
conl • ascensora - parchagglo. Oai 
26-8 a settembre 2400. Pensione 
eompiata. Oiraziona proprfarario. 

( 1 3 2 ) 

VISERBELLA/RIMINI • V I U . A 
LAURA, ala Port* paMo, 12-
Tel. 0541 /73 .4 .1^1 . SuJ mara • 
Tranqullla • Ciicina romagno;a 
Oal 20-8 L. 3 200. 5attambra 
U 2.700 tutto ompreso. ( 133 ) 

R I M I N I • BELLARIVA Villa LU-
NAROINI , Via T«oiata««o, 39-
Tel. 0541/32.333. Posiziona tran
qullla - cuefna abbondanta - am-
bienta tamiliara parcheggio. 
20-31 agosto 2 600 • Settembre 
2.200. Oirtfione proorietario. 

( 109 ) 

PENSIONE CIANCARLA - SAN 
CIULIANO MARE - R I M I N I . 
Tat. 0 5 4 1 / 3 * 9 6 0 . 100 m. mar* • 
tranquiiia • trattamento tamiliara 
dal 21-8 at 31-8 3.000. Senenv 
bra 2500. IVA compres*. ( 1 0 6 ) 

R I M I N I / S A N CIULIANO MARE 
Albergo ClULIANELLI . wia C 
Zavagli - Tel. 0541 /24936 . Con 
ampio giardino Parcheggio riser-
vato • cucina romagnoia - camera 
con aenrizio dal 20-8 at 15-9 
2500 IVA compresa. ( 121 ) 

RIVABELLA R I M I N I • PENSIO
NE CRETA - Viala Toscanelli 32 
Tel. 0541-25.415 - Fronte mar* 
camera con-senza sarvizi settem
bre 2300-2500 tutto compreso. 

> CATTOLICA HOTEL I M P E R I A L ! j 
I Pnscina • Giardino • Garage -Spiag- j 

gia private • Camera servizi • bel-
coni - menu a scelta 3 person* 

! stessa camera pagano per 2 per-
i son* • Settembre 3500 tutto com-
I preso anch* IVA. - Talefonata 

subito 0541 - 96.24.14. 

R I M I N I MIRAMARE • HOTEL 
STRESA • Tel. 32476 Modcrno 
vlcinissimo mara • earner* doc
cla, W C . balcon- • Ottimo trat
tamento • Parcheggio • Offerta 
speciale Settembre 2800 • dal 25 
al 31-8 l_ 3000 tutto compreso 

R I M I N I . HOTEL ROfABIANCA 
V i * Tripoli, 195 central* • vie!no 
mar* • cucina genuine • tratta
mento familiar* • Prezzi convenlen-
tlsslml • Interpellated. SI prenota 
anch* feltfonlcamant*. Tel. 22 .577 

RICCIONE - PENSIONE FLO-
RIANA - Viale Monti. 61 - Tela-
fono 0541 /42 .561 . Vicino mara, 
zona tranqullla, ambient* ramk 
Hare, glacdlmv parcheggio, Oal 
2 5 / 8 • settembre ' 2 2 0 0 . hitto 
compreso. PrenotateVilll 

R I M I N I - PEN5IONE FIORELLA, 
via Delia Mimosa 9. Telefono 
0541 /81494 . Gestione propria. 
Camera con/senza sarvizi -bat-
con* • contorts • vicina mara • 
tranqullla disponibilite dopo tar-
ragosto pieno Agosto 3700, tine 
agosto 3000 Settembre 2500 

RIVAZZURRA-RIMINI - PEN
SIONE SWINGER Via Lec-
ce. 21 Tel 0541-33123 -
vicinissima mare tranqullla 
parcheggio • cucina romagnoia 
- dal 25-8 e Settembre 2500-
3000 • tutto compreso Pr*> 
notataVil 

R I M I N I > PENSIONE ALTO-
PINO - T*l . 0541-80077 . 
Vicinissima jntn tamiliara • 
giardino • Camera libere 6c-
cezlonale: dal 20 al 31-8 3200 
Settembra 2500 tutto com
preso. 

VISERBA-RIMINI • HOTEL 
MOROLLI • Via Monteverdi -
Tel. 73 82.37 - Dirett. mara 
• camere servizi balconi • 
Ascensora - Parcheggio - Me
nu a sealta • 20-31 Agosto 
3200 - Settembra 2500 • 
compreso IVA. 

SETTEMBRE AL MARE 
Appartamenti da L. 40 000 • 
80.000 manslll tutto compreso. 
Rivolgersi • Taddei: Via Vnica-
caoo 71 • Pinaretle dl C*rvl* 

Tal. 71.435 

R I M I N I PENSIONE SORRISO 
Via Tranto 7 • Ta*. 0541 /25 .921 
Camera servizi Trattamento «i-
tamenta qualificato • Prazsi «*• 
20-8 al 31-8 da 3500 • Settem
bre 2900 (128 ) 

VlSERBELLA/RIMlNI - PENSIO
NE VILLA ROBEItT • Tel*fO*o 
0541 /738 .610 . Ptt-Jil passl d*l 
mara - zona tranquiiia • camera 
con/senza servizi tutte con o*l-
cone - ottimo rratlamento. 0*1 
25-8 In poi L. 2500 Tutto coaa-
praao Direzione proprfatario. 

( 1 M ) 

RIMINI-VISERBA • 
- HOTEL STELLA OMTALIA -
- Tel. 0541-738126 • dai 23-« 
al 30-9 da 2.450 • 2 .900 
IVA compres* - RECAPITO 
PER MILANO - T*l . 6452385 

RIMINI-MAREBELLO - PENSIO
NE PERUCINI • Tel. 32713 . Al 
mare rimodernato - contorts • 
camere con • senz* servizi privatl 
Settembre 2300 '2500 IVA com
presa - Giardino • Parcheggio • 
Direzione propria. ( 1 3 6 ) 

RIMINI-RIVAZZURRA - PENSIO
NE LEWIS • Viale Biella. 24 • 
Tel. 33036. Vicino mar*, par
cheggio, cucina romagnoia, Bass* 
stag. 2200 - 2400 tutto compreso. 
propria. ( 3 9 ) 

RIVAZZURRA Dl R I M I N I - PEN
S I O N ! RADIOSA - Via Bergamo 
19 - Tal. 0541 - 323.78 - Vicinia-
simo mare • earner* con c senza 
doccla • W C , balconi - Sala TV. 
Cucina casalinga - Familiar* - Par
cheggio • Giardino - Settembr* 
2300-2500 tutto compreso. 

R I M I N I RIVAZZURRA - PEN-
SIONE GIOIA MARINA • Tel*! . 
32.125 - Vicinissima mar* • ea
rner* con aervizl. balconi • dal 
25 agosto • settembr* 2400 com-
plessiva - Parcheggio. 

PENSIONE NADIR - R I M I N I -
Viala Ariosto 18 • Telef. 82558 
Vicina mar* • Tranqullla • cantor* 
sarvizi • balconi - ott im* 
mento • 2041 • 15-9 L. 2 .1 
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