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Grossisti e Federconsorzi all'opera contro i contadini 

In atto una colossale speculazione 
sul grano necessario per le semine 
Migliaia di coltivatori dovrebbero pagarlo 15-16 mila lire al quintale mentre hanno realizzato per i loro rac-
colti soltanto 7.800 lire - Ancora sul fenomeno dell'imboscamento - Chiesto I'immediato intervento del governo 

Dal nostro corrispondente 
DARI. 7 

II governo deve intervenire 
subito e con la masslma tner-
gla per Impedire un'nltra co
lossale speculations che 
grossi commercianti, grandl 
molinl e la r'ederooruaorzi si 
apprestano a mettere in atto 
contro i contadini produttori 
dl grano duro e tenero che 
gia sono stati costietti a ce-
dere 11 prodotto .1 prezzi po-
to o nulla .•emunerativi. Ci 

riferlamo al grano di cut 1 
contadini fra non molte set-
timane avranno b.fogno per 
le semine. 

II problema non e da po-
co. I contadini produttoii, che 
nella stragrande niaggicranza 
sono stati costretti da mtta 
giugno ai priml <li luglio (pri
ma cioe che vcnlssero mcj>se 
in atto manovre al rlalzo sul 
prezzo del ^rano duro) a 
vendere il loro prodotto an-
che a 7 800 lire il quintale 
perche non avevano 1 depo-

I problemi deila politica 

« regionale » nell'ambito CEE 

Fuga in avanti 
per il Mezzogiorno ? 

Particolare nlievo e stato da-
to alia nunione del Comitato 
ministerlale per l'azione inter-
nazionale in materia econo-
mica. svoltasi nei giorni scor-
si sotto la presidenza dell'on.le 
Rumor e con la parteclpazio-
ne di ben 10 ministri. del sot
tosegretario Pedini e del go-
vernatore della Banca d'ltalia. 
Lo scopo della riunione, come 
si legge nel comunicato pub-
blico emesso a conclusione, ha 
nguardato la messa a punto 
degli orientamenti generali da 
seguire nei prossimi incontri 
in sede comunitaria per la de-
finizione della politica regio
nale. nonche per stabillre gll 
ulteriori passi da complere, 
dopo il recente viaggio dl Do-
nat Cattin in Gran Bretagna, 
soprattutto nei confronti dei 
governi francese e tedesco, 
per cercare dl guadagnare al-
leatl alle tesl del nostro go
verno sui contenuti da dare 
alia politica regionale da av-
viare, sull'ammontare del fon-
do comunitario da istituire, 
sulla chlave di ripartizione 
verso 1 vari problemi da af-
frontare e sui contributi dei 
vari paesi. 

E' fuori discussione che si 
tratta di un problema rile-
vante, qualificante ai finl dei 
contenuti di una comune po
litica economica da parte del
la CEE. in ogni caso non se-

condarlo, per caratterizzare 
il passaggio alia seconda fase 
di tale politica, dopo il delu-
dente avvio derivato con le de-
cisioni adottate nel vertice dei 
capi di stato e di governo 
svoltosi a Parigi nell'autunno 
dell'anno scorso. Conviene ri-
levare che la solenne ed inu-
sitata riunione fa seguito alle 
rumorose dichiarazionl del 
nuovo minlstro per il Mezzo
giorno e alle silenzlose, ovatta-
te, ma dure resistenze ad ac-
cogliere le richieste di nuovi 
finanziamenti a favore delle 
region! meridionali. Va anche 
rllevato che nel comunlcato 
cui si e fatto cenno si sotto-
linea l'esigenza di accentuare 
1'impegno nostro, nazionale e 
non comunitario, sui proble
mi della politica « regionale », 
e quindi nei confronti del 
Mezzogiorno. 

Attesa 
E' doveroso rilevare, dopo 

aver sottolineato l'importanza 
e l'incidenza del tema tratta-
to, che non si riesce a sfug-
gire all'impressione di un ten-
tativo abile di fuga in avanti 
da parte del governo. dal mo
menta che 1'impegno reale ed 
immediato nei confronti del 
Mezzogiorno esige ben altre 
determinazioni concrete ri-
spetto ai problemi gravi aper-
tl. congiunturali e strutturali 
insieme, che una benevoia e 
flduciosa attesa della defini-
zlone di una politica regio
nale comunitaria. Giacche, tra 
l'altro, di attesa si tratta: e 
bene essere chiari su questo 
punto. Blsogna ricordare In-

fatti che nella riunione della 
fine dl giugno del Consigllo 
dei ministri della CEE, alia 
qua?e partecipo l'on.Ie Mala 
godi. praticamente si era de-
clso che l'avvio della seconda 
fase di una comune politica 
monetaria ed economica, fissa-
ta per il I. gennaio 1974, com-
portava preliminarmente da 
parte deli'Italia, della Gran 
Bretagna e dell'Irlanda del 
Nord il superamento della lo
ro marginalizzazione rlspetto 
alia politica comune gia avvia-
ta in materia monetaria ed 
economica, in sostanza com-
portava rientrare nel serpen-
te monetario comunitario e 
adottare una politica di lotta 
all'inflazione a breve di na-
tura deflazionistica, come pra
ticamente viene fatto da parte 
degli altri paesi. 

Inflazione 
Accedere a queste richieste 

preliminari comporta in so
stanza trattare l'entlta della 
svalutazione della lira, l'am-
montare e le f inallta del fondo 
di cooperazione monetaria, i 
contenuti della politica a bre
ve e dell'azione contro il ca-
rovita ed i processi inflazio-
nistici. 

Solamente in relazione a 
questi orientamenti generali 
immediati appare possibile ri-
guardare i problemi relativi 
alia politica regionale, sociale, 
agraria, cioe gli aspetti econo
mic! di una evoluzione uni-
forme delle strutture produt-
tive, e nel contempo appare 
necessario riconsiderare il ruo-
lo autonomo e le forme di par-
tecipazione del Parlamento, 
delle Region!, degli Enti locali 
in un processo di « integra-
zione» che abbia a base con
tenuti democratici e nazio-
nali. 

II nostro Paese si e distac-
cato rispetto alle politiche im
mediate della CEE non certo 
per motivi effimeri e di scar-
so peso. Ad un certo punto 
si e dovuto prendere atto di 
una particolare e specifica sl-
tuazione maturata sul piano 
nazionale. II governo di cen
tra destra, purtroppo, margi
nal izzando il nostro Paese rl
spetto alia CEE, non ha sapu-
to fare altro, nella mania dl 
rilanciare con 1'inflazione e 
la spesa pubblica facile 11 vec-
chio meccanismo di svlluppo 
e nell'inveterato spirlto dl ser-
vilismo «atlantico», che ag-
gravare questa situazlone spe
cifica nazionale e rendere 
estremamente complicato e 
difficile, ma non certo impos-
sibile, il nostro rientro nella 
scia della politica comunitaria. 

Esso pero richiede decision! 
meditate e responsabili ed esi
ge una azione specifica, sulle 
cause che ci hanno portato 
al distacco. molto pin corag-
giosa ed incisiva di quella in-
tenzionalmente abbozzata si-
nora dal governo in carica. 

Nicola Gallo 

sitl ove mantenerlo, con 11 
prezzo che ha ragglunto ora 
11 grano duro C4 ml!a lire al 
quintale e oltre) samnno co
stretti a comprare ie se-nien-
tl anche a 15-16 mila lire il 
quintale. Chi i-a in n ianoi l 
prodotto — grandl molinl e 
grossi comm.'rciantl — chi 
cioe ha imboscato nngliaia dl 
tonnellate di grano duro, po 
tra dettare legge sul mercato. 

Sulle sementi :'e gia stata 
negli anni passati una grossa 
speculazione che o^gi potieb 
be assumere proporzioni plu 
vaste. In teoria le somenti 
sono controllate da un ente 
pubblico, l'ENSE (Ente na 
zionale sementi elette) e so 
lamente i semi notificati on 
questo ente ilevono essere con 
siderati tali, IA speoula/.luiu* 
dei grossi molinl e del com 
mercianti conslste In queti 
Le sementi scartate d&U'ENSE 
vengono acquistate dai gio^s 
molinl, dat commerclantl e 
da.Ma Federconsorzi per la tra 
sformazione in semola ed in 
farina. Questo solo In teoria 
perche in pratica i grandi 
molinl. dopo aver «sviccia 
to» (pulito da corpl estra 
nel, cioe dal chk-cni d ave 
na, orzo, ecc.) questo zvn1 

lo vendono al contad.ni a 
prezzo di grano da seme. 

In questo modo un pugno 
di speculatori danneggia pri 
ma i contadini e poi la pro 
duzione, perche vondono se 
mi non adatti. Contro que 
sta frode dovrebbero opera 
re i nuclei di rcpressi'ine con
tro le frodl, ma sappiamo be
ne qual'e la cmsistenza di 
questi nuclei, che devono ope-
rare senza mezzi adeguat; con 
tro i vari sofisti>:afori, a co-
minciare da quelli sal vino. 
Campo libera quindi per i 
grandi molim e per i giossi 
commercianti che hanno im
boscato il ^rano duro pro
dotto nel Tavollere e nella 
Basilicata. i qaali potr.uino 
chiedere al rontadini per le 
sementi 1 prezzi che vor-
ranno. 

E' contro questa specula
zione che il governo ha il do-
vere di intervenire subito. Le 
prime awisagiie di richieste 
alte per le sementi ci sono 
gia state. Gli interventi pos-
sono essere molteplici. Foten-
ziare innanzi tutto l'ENSE e 
1 nuclei antifrodi e affidare 
a enti pubblici come l'Aima 
o alia cooperazione che ooe-
ra nel settore il grano sele-
zionato che potrebbe acoui-
3tare dall'estero o prelevarlo 
dal pochi contingentl che so 
no stati consegnati all'AIMA 
fatta intervenire con ritardo. 

In un modo o nel l'altro. 
comunque, il governo deve 
prendere quelle m'sure ne-
cessarie perche sui contadi
ni cerealicultori non si rea-
lizzi una speculazione che. 
oltre tutto, ricadrebbe, come 
del resto accade da anni, sul
la bonta della produaione di 
grano duro. Non e esatto 
quello che si sostiene da al-
cune parti, e cioe che i con
tadini mettono da parte su 
bito il grano per la semi-
na. Questo pu6 valere per i 
contadini che hanno pocnissi 
ma terra. Per un contadino 
che ha per psempio otto et 
tari di terra occorrono 20 
quintal! circa di grano per 
la semina autunnale, e po 
chissimi hanno deposit! per 
conservare tanto grano, men
tre non vogliono correro il 
rischio che il prodotto si de-
teriori; perche occorre un mi-
nimo df cura per conserva
re il grano senza che fermen-
ti e divenga rosl nt-n piu 
utilizzabile. II rUcftio che cor 
rono ora i contadini produt-
tori e quello di pagare 1617 
mila lire un quintale dl gra
no duro (molte volte nem 
meno adatto per ia srmina) 
da quegii stessi commcrcian 
ti a cui erano st.iti costretti 
a venderlo poche settiriane 
fa a 7.800. Per giunta si trat
ta di quei contadini che per 
aver venduto il grano prima 
che il governo si decidesse 
a mettere in moto 1'AIMA, 
aspettano ancora i. prezzo in 
tegrativo comunitario. 

Italo Palasciano 

Indicazioni di lavoro dei sindacati unitari degli edili 

Azione rivendicativa 
nelle aziende del 

settore costruzioni 
I limiti della ripresa produttiva — Difendere a livedo aziendale 
le conquiste contrattuali — I problemi della difesa della salute 
Gli strumenti di potere in fabbrica e la loro proiezione esterna 

DOVE FINISCE QUESTO GRANO ? i-ScT^SlISi 
fatto la spola con il porto di Civitavecchia scaricando tonnellate e tonnellate dl grano sulla 
cut destinazione rimane molto mistero. Non si frova, infatti, prodotto da immettere sul mer-
cato a prezzi controllati per impedire I'aumento del prezzo del pane ma si sa, nel fralfempo, 
che tonnellate di frumento sono imboscate nei silos del grandi molinl e della stessa Federcon
sorzi. Nella foto: le operazloni di scarico nel porto di Civitavecchia 

Sulle llnee indicate dal dl-
baltlto sviluppatosl verso la 
tine di giugno negli organism! 
dirigenti dei settorl del mate
rial! da costruzlone (ccmento, 
arniantocemento. calge e ges
so, laterizl. manufattl in ce-
mento e lapidei, per un totale 
dl oltre 200 mila addetti), la 
segieteria nazionale dei lavo-
ratori delle costruzioni ha re-
datto una nota con la quale 
intende dare un ultenore con 
tnbuto dl orientamento per la 
azione che a livello aziendale 
sono chiamate a portare 
avanti le categorle, rendendo 
in tal modo omogenea e fa-
cendo quindi acquistare mag-
gior peso e forza ad una 11-
nea di politica rivendicativa 
centrata su obiettivi quallfi-
cantl ormai ben Indivlduatl 
e su cui dovra essere concen-
trata l'lniziativa sindacale. 

La nota unltaria, che si rl-
ferisce preliminarmente alia 
situazlone economica e poli
tica del paese, rispetto alia 
quale trova precis! punt! di 
riferimento «la nece3Sita di 
una ripresa immediata della 
azione », sottolinea che il ri-
lancio produttivo, palesatosi 
anche nel settorl delle costru
zioni, « e plu da rlcondurre ad 
aspetti congiunturali che a 
sintomi di ripresa effettiva ». 
Da tale constatazione. quindi, 
«la necessita che a provvedl-
mentl di carattere immedia
to. necessari alia salvaguar-
dla ed al recupero del pote
re di acquisto dei lavoratori, 
ed In particolare dei redditi 
piu bassi, si accompagni una 
ripresa immediata deH'inizia-

Mentre I'ltalcementi r isparmia anche sul costo dei sacchi d i carta 

CONTINUE MANOVRE Dl PESENTI 
PER FAR RINCARARE IL CEMENTO 

II 54% della produzione nazionale e ormai nelle mani del gruppo monopolistico — Ruolo subal-
terno di Cementir e Anic — Un rincaro del prodotto sarebbe un grave colpo alia ripresa edilizia 

I sindacati 
sul servizio 
informazioni 
alia Presidenza 
del Consiglio 
l Sindacati CGIL e CIS1 

tella Presidenza del Const 
gho dei ministri — Servizi 
informazioni e proprieta let 
teraria — in un documentu 
inviato al Sottosegretario al 
la Presidenza Sarti. chiedo 
no un intervento del governo 
c per ristabilire corretti rap 
porti aH'interno della loro 
amministrazione. caratteriz 
zala sotto il preccdente di 
castero da clientelismo e 
inefficienza resi possibili, 
tra l'altro. dalla gestione 
autoritaria e antisindacale 
del Direttore generale pre-
posto >. 

I Sindacati chiedono c la 
ristrutturazione democratica 
del settore finalizzata a ga-
rantire ia effettiva promo-
zione e diffusione della cui-
tura e la tutela della liberta 
d'informazione. Non sono 
state infatti dimenticate dai 
lavoratori dei servizi — con 
elude il comunicato — le 
censure e la sospensione per 
circa tre mesi delle Rasse 
gne quotidiane della stampa 
estera, della stampa italiana 
e del BoIIettino delle radio-
ricezioni dall'estero giudica 
ti dal governo Andrcotti 
troppo "obiettivi" >. 

Occorrono urgenti misure per fronteggiare una drastica riduzione produttiva 

In pericolo la coltivazione della bietola 
Per il prossimo anno si prevede il 30% in meno delle superfki coltivafe, I'imporiazione di 7-8 milioni di quinfali di 
zucchero, la liquidazione della bieh'coltura cenfro-meridionale, la chiusura di 30 stabilimenti • le proposfe del CNB 

cLa bieticoltura italiana e 
giunta ad un punto critico di 
fondo, che sta provocando una 
drastica riduzione produttiva e 
la marginalizzazione di un set-
tore di primaria importanza 
per 1'agricoltura nazionale e 
specie meridionale >. Questa 
Ia valutazione contenuta in un 
comunicato del consiglio gene-
rale del Consorzio nazionale bie-
ttcoKori. In mancanza di urgen-
tissime misure si possono pre-
vedere quali «conseguenze ine-
vitabili» per il 1974: una ridu
zione del 30 per cento delle 
superfici coltivate. I'importazio 
ne di 7 3 milioni di quintali di 
zucchcro. la liquidazione di fat
to della bieticoltura centro-me-
ridionale, la rawidnata chiu
sura di 30 stabilimenti, con una 
grave diminuzione occupazio-
nale per braccianti ed operai. 

II comunicato elenca poi le 
proposte del C.N.B., comincian-
d» Ai fuella di destinare l'ira-

posta di fabbricazione sullo zuc
chcro, gli aiuti di adattamento 
all'industria. i fondi giacenti 
nella cassa conguaglio (che do-
\Tebbe essere liquidata) ed i 
prelievi suli'importazione di zuc-
chero alia costituzione di un 
fondo per Jo sviluppo della bie
ticoltura, mediante riforme di 
struttura e misure immediate 
per rendere rcmunerativo il la
voro dei piccoli e medi bieti-
coltori. In particolare. il con
sorzio si pronuncia per la con-
cessione di un'integrazione di 
reddito. nella misura media non 
inferiore al 30 per cento nelle 
regioni del Centro-Sud ed al 
20 per cento in quelle setten-
trionali, a favore di coltivatori 
diretti, mezzadri, coloni, com-
partecipanti. forme associative 
e cooperative, piccole e medie 
aziende, e comunque a tirtte 
le aziende fino al limite mas-
simo di 1.000 quintal! dl sac-
caroiio prodotto. 

Dopo avere chiesto l'asse-
gnazione del contingente di 
produzione attraverso le regio
ni, insieme all'ampliamento de
gli zuccherifici a gestione pub
blica e cooperativa. il C N.B. 
sostiene l'esigenza di una nuova 
regolamentaziona comunitaria. 
che «sottragga la bieticoltura 
al potere delle societa multina-
zionali e dei monopoli. assegni 
all'Italia un contingente di 15 
milioni di q.li di zucchero. at-
tui un principio di solidarieia 
ed aiuti a favore delle regioni 
piu deboli e stabilisca rapporti 
di fattiva collaborazione con i 
paesi del terzo mondo>. Infine. 
il consorzio sollecita la con 
vocazione in sede ministeriale 
delle parti per la stipulazione 
di un accordo 

Il consiglio generale del 
C.N.B. — conclude il comuni
cato — ha deciso di proclama-
re, dal 10 al 16 settembre. una 
ctettimuia di lotU». 

Riunione tra governo 
e sindacati per 
i cantieri liguri 

H sottosegretario alia pre
sidenza del consiglio sen. Sar
ti si e jncontrato con una 
delegazione composta dai rap 
presentanti del consiglio di 
fabbrica delle societa «Can
tieri navoli » di Pietra Llgure, 
dei a Nuovi cantieri Apuani » 
e dei «Cantieri INMA» di 
La Spezia, che erano accom-
pagnati dai rappresentantl 
sindacall delle province di Sa-
vona e Genova, daH'assessore 
all'industria della region* Li
guri* aw . Basso e dal presi
dent* della amministrazione 
provinclftle di S»vona, ing. 
Plccanli. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 7 

Pesenti, il cementiere nero. 
grande amico del petroliere 
Monti (le loro affmita eletti-
ve sono piu che palesi) ma-
novra per far alzare il prez
zo del cemento. E tuttavia l 
costi sono in diminuzione, sia 
per l'avanzato grado di con-
centrazione del settore, sia 
perche oggi il cemento — e 
questo e un dato estremamen 
te nuovo — viene fornito qua
si tutto sfuso anziche in sac
chi, con grossi risparmi sulla 
carta. Come padrone dell'Ital-
cementi che produce il 54 % 
Jel cemento itahano, Pesenti 
manovra da posizioni di mo-
nopolio, deboimente o per 
nulla contrastato dall'azienda 
dl Stato, la Cementir, alio 
stesso modo che l'ANIC la-
scia fare a Montedison nel 
campo dei fertilizzanti. 

In realta, uno studio del 
Banco di Sicilia. ripreso da 
alcuni grandi quotidiani, ha 
reso piu difficile all'Italce-
menti le manovre ricattatrici 
per far alzare i prezzi. Nel 
bollettino « Informazioni sul
la congiuntura» del luglio 
scorso, mentre si dava noti-
zia dell'aumento della produ
zione di cemento (33.5 milio
ni di tonn. nel '72 contro i 
31,8 del 71) il mensile del 
Banco di Sicilia sosteneva che 
a la brillante dinamica che e-
videnzia il settore... "andava" 
attribuita piu che alia cresci-
ta del consumi interni (nel 
72 si sono sviluppati soltan
to del 4,1 %) al fortissimo 
flusso di esportazione ». E piu 
avanti la nota del Banco di 
Sicilia rilevava: «dobbiamo 
registrare che l'industria ce-
mentiera ha reagito al rifiu-
to delle autoritA di governo 
(la nota e stata scritta la fi 
ne dello scorso luglio, ndr) 
di aumentare il prezzo CIP 
dirottando verso l'estero — 
che attualmente assorbe sen
za limite di quantita ed a 
prezzi vantaggiosi — anche 
la quota di prodotto n e c c t v 
ria al mercato intenio. Que
sto fenomeno. viene fatto rile
vare da vane fonti. sta pro
vocando gravi difficolta di ap-
prowigionamento e potrebbe 
— se non controllato — bloc-
care la ripresa dell'edilizia ita
liana ». 

Subito dopo. a contestare 
questa bruciante accusa. una 
nota ispirata dall'Italcementi 
tendeva a far credere che le 
esportazioni verso l'estero non 
avevano subito forti aumen 
ti e che le consegne erano 
state effettuate. La nota pa-
dronale cercava di scaricare 
sulle spalle di non meglio 
identificati « distributor!» la 
colpa delle specularioni sui 
cemento. Ma chi sono i c di-
stnbutort»? 

Andlamo con ordine. Co-
mlnciamo col dire chi sono 
1 produttori. Dopo Pacquisto 
della Caloe e Cementi Segni, 
I'ltalcementi ha un predomi-
nio ormai evldente, control-
lando oltre il 50 •/• della pro
duzione dl cemento naziona
le (la Cementir e rlmasta da 
lunghl anni stazlonaria intor-
no a un 14 %, anche se si trat
ta, dl una percentuale dl tutto 

rilievo). 
Alle trenta cementerle del 

gruppo Italcementi, la Calce 
e Cementi Segni a fine '70 
portava al monopolio di Pe
senti altre sei cementerie fra 
le piu important! d'ltalia. Pe
senti ha cosi le piu forti ce
menterie in tutto il Paese. Ma 
egli ha anche un'attivlssima e 
capillare organizzazione di 
vendita che, a fine '70, si ar-
ticolava in 72 uffici di cui 5 
filial!. 32 uffici di vendita e 
35 recapiti permanenti. Pesen 
ti e dunque anche il piu gran
de o distributore » italiano di 
cemento. 

In Italia, tolto Pesenti col 
suo 54% di produzione e di-
stribuzione e ie aziende IRI 
con il 14 %, rimane un 32 % 
frazionato in piccole e medie 
aziende private che servono 
soltanto, con i loro mezzi spes-
so tecnologicamente obsoleti. 
a tenere piu alti del necessa
rio i costi di produzione a 
tutto beneficio dell'Italcemen 
ti che ha maggiori mezzi 

La Federazione dei lavora
tori delle costruzioni (FLC) 
con una nota in cui 
dichiara la sua ferma 
opposizione ad ogni au-
mento del prezzo del cemen
to. che sarebbe di gravissimo 
ostacolo alia ripresa neli'edi-
lizia. lievitando ulteriormente 
i costi di fabbricazione, ha 

reso noto che nel settore e in 
corso «una grande opera di 
ristrutturazione», Pesenti e 
cio6 alia caccia dl ulteriori ac-
quisti e concentrazloni ancne 
per ridurre 11 numero delle 
cementerie e degli occupatl. 

Perdura inoltre una striden-
te disparita nella dislocazio-
ne delle cementerie a tutto 
scapito del Mezzogiorno. SI 
lanno infatti 61 cementerie 
ie! Nord. 25 nel Centro e solo 
19 nel Meridione piu 11 nelle 
i sole. Due terzi della produ
zione avviene quindi nelle re
gioni centro settentrionall. 

Concentrazione e dislocazio-
ne produttiva permettono co
munque a Pesenti di realizza-
re ingenti sovraprofitti, tanto 
e vero che ultimamente egli 
ha potuto acquistare una gros
sa fetta della Bastogl — per 
alzare la partecipazione pri-
vata — spendendo decine di 
mihardi. La crescente mecca-
nizzazione dei cantieri edili 
e dello sviluppo delle centra-
11 di betonaggio, fa si che 
I'ltalcementi oggi risparmi 
sensibilmente anche sulla car
ta (notoriamente costosa an 
che se di quality scadente) 
in quanto e crescente 1'inci 
denza delle consegne di ce 
mento sfuso anziche In sac
chi. 

Romolo Gaiimberti 

Conclusi i lavori del Comitato centrale 

La Uilm ribadisce 
1'impegno unitorio 

Dal nostro corrispondeote 
PISA. 7 

Con la replica del segreta-
rio generale Giorgio Benve-

- nuto e l'approvazione alia 
unanimita del documento con 
clusivo sono terminati questa 
sera i lavori del comitato 
centrale della UILM. 

NeH'arco di 3 giomi di in-
tenso e vivace dibattito sono 
state affrontate una serie di 
questioni che riguardano il 
contributo della UILM al di
battito sulla vertenza che Ie 
confederazioni apriranno in 
autunno con la Conflndustria. 
sulla lotta per l'applicazione 
del contratto, dei rapporti con 
il nuovo governo. sulla con-
trattazione aziendale e sulla 
unitft organica. 

La irreversibillta d e 1 
processo unitario («la Fede
razione ha un carattere tran-
sitorio e dinamicoi> ha detto 
Benvenuto) e stata azionata 
insieme ad un giudizio « com-
plessivamente positivo sui ri-
sultati del recentl congressi 
confederal!». Negli Interventi 
e stata cottolineata «la ne
cessita del collegamento stret-
to fra lotte e sviluppo della 
unita » e nel contempo di « ri-
flutare una strategia forzan-
te», sottolineando invece la 
ealgenza dl «assumere 11 me-

todo del confronto con l'insie-
me del movimento». 

Lo stesso Benvenuto, nella 
replica, ricordando le recenti 
decisioni dei congressi confe
deral!. ha ribadito che l'unita 
si fonda sull'autonomia. sulla 
democrazia e sulle nuove 
strutture di base (consigli di 
fabbrica e di zona). Benve
nuto ha precisato anche che 
1TJILM ritiene « maturi 1 tem
pi per la costituzione delle 
segreterie regionali unitarie e 
per la creazione di organi di 
stampa unitari »• 

Su queste strutture unitarie 
di zona, sulle sedi, sulle se
greterie regionali, sul tesse-
ramento, si era soffermata 
anche la commissione per la 
unita ribadendo che esse non 
«devono essere un momento 
tattico ma una scelta che dia 
un reale contributo aU'unita ». 

Altrettanto concreto il di
battito sulle vertenze rivendi-
cative e per Ie riforme. « Per 
il sindacato — questa l'indi-
cazione della commissione — 
i mesl che ha dinanzi non 
possono essere di attesa, ma 
di impegno e di lotta nella 
misura in cui al mutamento 
del governo non fara seguito 
una concreta volonta politica 
dl attuare le riforme». 

s. m. 

tlva in direzlone di riforme 
di struttura che possano mu-
tare la quanta dello sviluppo 
economico del nostro Paese ». 

Al di la di fattl congiuntu
rali. i problemi dl fondo dei 
settorl In questione risiedono 
essenzialmente nella mancan
za di ogni e quahiasi visione 
programmata della politica 
dei material! da costru/.ione 
in funzione della attivita edi
lizia, mettendo di conseguenza 
e frequentemente in pericolo 
la stabilita dei livelli di occu-
pazione. 

In particolare si sollecita 
una ir.aggiore attenz.one del 
Mndacato in dlrt.zione dell'in-
dustria del cemento (con pre
cise proposte da presentarsi 
agli organi della programma-
z.one ed al ministero delle 
PP.SS.), ancora piu avvalora-
ta dal ruolo dl punta assunto 
oggi dai grandi gruppi mono
polistic! del cemento. i quali 
tentano — vedi I'ltalcementi 
dl Pesenti — di imporre un 
ultenore, Ingiustlficato, au-
mento del prezzo dei prodotti. 

In questo amblto i sindaca-
, tl reputano quanto mai ne-
• cessana una radicale riconsi-
• derazione del ruolo delle im-
prese pubbliche del settore — 
Cementir e ANIC — « le qua
li fino ad oggi hanno aperta-
mente spatleggiato le scelte 
del gruppi privatl. proceden
do assieme ad essi ad una 
vera e propria spartlzlone del
le aree di mercato. Ma le 
inlziative di carattere sociale 
e per uno sviluppo produtti
vo ed occu pazione, devono 
trovare — sottolinea la nota 
dei sindacati — «un loro 
stretto collegamento con i 
contenuti delie piattaforme 
aziendali elaborate ed In via 
di elaborazione», seguendo 
una llnea che ha trovato rea
le corrispondenza con Ia con
clusione delle vertenze per i 
contrattl dl lavoro. 

Un primo terreno di azione 
ed anche di scontro con il 
padronato sara dato proprio 
dalla difesa delle conquiste 
ottenute con il nuovo contrat
to e principalmente sul teml 
deU'organizzazione del lavoro 
dove, a fronte della maggio-
re rigidita ottenuta sull'orario 
di lavoro e sul controllo de
gli straordinari, si sviluppera, 
e in alcuni casi e gia in atto, 
il tentativo padronale di ri-
pristinare i vecchi e superati 
modelli di flessibilita dell'o-
rario di lavoro ed il ricorso 
indlscriminato alio straordina-
rio e al lavoro discontinuo. 

Un salto di qualita, comun
que, e richiesto dal sindacato, 
al livello aziendale, rispetto 
alle piattaforme rivendicative, 
non limitandosi l'azione solo 
sul piano dei progress! sala-
riali, ma impegnandosi a fon-
dq sugli altri aspetti della 
condizione operala in fabbri
ca, e in particolare quelli at-
tinenti la tutela della salute 
e 1'integrita fisica. 

Per portare avanti queste 
inlziative — affermano i sin
dacati unitari — fondamenta-
Ie appare, a livello di fab
brica, la funzione degli stru
menti di potere del sindacato: 
dai delegati, ai Consigli all'as-
semblea di fabbrica. In con
crete a per assolvere plena-
mente il proprio compito 1 
Consigli di fabbrica debbono 
poter rappresentare tutti 1 la
voratori della fabbrica stessa, 
articolandosi all'interno di 
ciascun gruppo omogeneo, ma 
garantendo nel contempo. con 
i'assemblea, l'assunzione della 
piattaforma rivendicativa da 

parte dell'insieme del lavora
tori, salvaguardando l'unita e 
senza indulgere a spinte cor-
porU've di .linioli gruppi ». 

Per quanto attiene poi alio 
ambiente di lavoro, i sindaca
ti delle costruzioni prospetta-
no la concjulsta, che in altri 
settorl b stata rlconosciuta 
dalla contrattnzione nazionale, 
di strumenti di controllo del. 
l'ambiente di lavoro (libretto 
rischio. sanitano. registro del 
dati biostatistici, registro dei 
datl .suiramhientel. nortando 
obiettivamonte ad un livello 
plu avanzato la bat ta l ia per 
l'ambiente cd opcrando gli op-
portuni collegamenti con gll 
organism! esterni. onde prefi-
gurare la nuova struttura 
(Unita sanitaria locale) che si 
impone con la riforma sani
taria. 

Infine si indlca la necessita 
che a fianco dell'iniziativa 
aziendale si svlluppi — per 
gll stretti collegamenti con i 
problemi territoriall (occupa-
zlone. riforma della scuola, 
ecc.) — quella per la crea
zione del Consigli di zona, con 
la complete compenetrazione 
in essi del delegati e del 
Consigli di fabbrica. 

Per la « Gamma » 

incontro 

al ministero 
Un esame della situazione eco

nomica della societa < Gamma > 
e stato compiuto daU'ammini-
stratore unico delta societa e 
dai rappresentanti sindacati nel 
corso di un incontro svoltosi al 
ministero del lavoro ed a cui ha 
partecipato anche il sottosegre
tario. on. Foschi. 

L'on. Foschi, dopo aver ri-
chiamato entrambe le parti al 
loro senso di responsabilita, si 
e fatto garante — informa un 
comunicato ministeriale — che 
nessun mutamento. e di qualsia-
si natura. sarebbe avvenuto se 
non al tavolo delle trattative e 
presenti Ie controparti. Inoltre. 
il sottosegretario ha ribadito che. 
fermo restando l'attuale livello 
occupazionale. si sarebbe ado-
perato nei modi possibili con-
sentiti. per cercare di smussa-
re qualsiasi eventuale ostacolo 
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Comune di S. Severina 
(Provincia di Catanzaro) 

AVVISO DI GARA 
Si rende noto che sara in-

detta gara di licitazione pri-
vata con il metodo di cui alia 
lettera a) dell'art. 1 della leg
ge n. 14 del 2-2-1973 per l'ap-
palto di: 
LAVORI DI AMPLIAMEXTO 
DELL'IMPIANTO DI ENER-
GIA ELETTRICA IN S. SE
VERINA - LMPORTO BASE 

L. 31.320.000 
Le imprese interessate a par-

tecipare alia suddetta licitazio
ne, in possesso dei prescritti 
requisiti. sono invitate a presen-
tare esplicita richiesta scritta 
aU'Amministrazione comunale di 
S. Severina entro 20 giomi dalla 
data di pubblicazione del pre-
sente awiso. 

La gara si svolgera. con 1'esa-
me delle offerte. negli Uffici 
deli'Amministrazione comunale 
di S. Severina il giorno 2-10-1973, 
alle ore 18. 

IL SINDACO 
(Prof. Giuseppe Miriello) 

E EDICOLA 

KDRNI 
FOTOGRAFATI 
AL FESTIVAL 
DELL'UNITA' 

HA DETTO NO 
SULL'ALTARE 
AL MASCHIO SICULO 

S.O.S. 
PER I PREZZI 
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