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Scelte qualificanti nella piattaforma unitaria 

I BRACCIANTI DISCUTONO 
LE RIVENDICAZIONI PER 

IL PATTO NAZIONALE 
" ! 

La bozza approvata all'unanimita dal DiretHvo della Fede-
razione Fisba-Uisba-Federbraccianti - II collegamento con gli 
obiettivi per il rinnovamento agricolo - Le principali richieste 

r , 

In decine e decine di assem-
blee i braccianti stanno discu-
tendo (l'esame e In via di ulti-
maztone) la bozza di piattafor
ma rivendicativa per il rinnovo 
del Patto nazionale degli ope-
rai agricoli. in scadenza il 31 
dicembre prossimo. Approvata 
all'unanimita dal recente Comi-
tato direttivo della Federazione 
Fisba-CISL. Uisba-UIL Feder-
braccianti-CGIL la piattaforma 
sara presontata alle contropar-
ti entro il 15 gennaio. Essa cen
time le scelte di avanzata nor-
mativa e salariale per le quali 
i smdacati inteiidcno mobilitare 
sin da ora tutta la categoria e 
sviluppare un'ampla iniziativa. 
Queste scelte qualificanti col-
legano la piattaforma contrat-
tuale agli obiettivi piu comples-
sivi delle politiche dei sindaca-
ti ngricoli, che puntano ad un 
profondo rinnovamento della 
agncoltura. 

I punti principali sui quali si 
articola sono i seguenti: 

RETRIBUZIONE - Fermo 
restando che il salario di qua-
lifica viene definito in sede 
provinciale, occorre con norma 
transitoria che i salari degli 
operai comuni inferiori alia da
ta del 1. gennaio 1974 a Lire 
4 000 giornaiiere e L. 104.000 
mensili, di paga base e contin-
genza vengano elevati a tali 
livelli. su cui andranno caleo-
lati i parametri di qualiflca per 
gli operai qualificati e spe-
cializzati. 

I seguenti istituti: indennita 
speciale, ferie, incentivo di pro
duttivita, indennita di anziani
ta vengono migliorati global* 
mente del 10 per cento, gli 
scatti di anzianita vengono ele
vati da 2 a 4; viene Ntituito 
un premio ferie pari a 67 ore 
di retribuzione: attuare 1'impe-
gno all'accantonamento dell'in-
dennita di anzianita per gli 
operai fissi. 

Deve essere affermato il di-
ritto a contrattare nell'azienda 
forme aggiuntive di salario se-
condo modalita da definire nel-
le province. 

STABILITA' - OCCUPAZIONE 
— Per gli operai a tempo de
terminate affermare che l'as-
sunzione deve avvenire per Tin-
tera fase lavorativa, salvo che 
in sede di collocamento non si 
decida l'adozione di turni di la
voro. Per Ja.'rnanodopera mi-
grante prevedere'garanzle" mi-
nime di occupazione. 

In caso di licenziamento per 
giustificato motivo prevedere 
una orocedura di esame avan-
ti alia esistente Commissione 
intersindacale locale, per veri-
ficare 1'effettiva necessita di 
procedere al licenziamento me-
desimo. Solo nel caso si con-
venga in senso affermativo il 
licenziamento diventa oggetti-
vo e in tale caso al lavoratore 
sara corrisposta una indennita 
di anzianita aggiuntiva pari a 
4 giornate di salario per ogni 
anno di anzianita. 

Allargare i compiti del dele-
gato sindacale d'azienda alia 
definizione con la direzione 
aziendale delle scelte produt-
tive e dei livelli di occupazio
ne da potenziare e garantire 
per gli operai agricoli. 

Precisare che l'esame del 
piano colturale in sede di com
missione intersindacale locale 
deve effettuarsi ai Mni di kidi-
viduare i settori produttivi da 
sviluppare e i livelli di occu
pazione da elevare.' -

ORARIO pi LAVORO — Fer
mo restando l'orario settimana-
le a 40 ore,, prevedere che tale 
orario e fisso .tutto 1'anno. che 
in caso di lavoro nocivo l'ora
rio giornaliero e ridotto come 
minimo di 2 ore giornaiiere. che 
il periodo di trasporto ecce-
dente un certo tempo e da con-
siderarsi come orario di la-
\ oro. ' 

Rinviare alia sede provincia
le la soluzione del problema 
della csettimana corta>, in 
uno con la pienezza di contri-
buli previdenziali. 

QUALIFICHE - Prevedere 
che la qualifica di opcraio co-
mune vale per i lavoratori ca-
paci di eseguire solo lavori di 
manovalanza generica. Awiare 
un processo di omogeneizzazio-
ne deH'inquadramento delle 
quahfiche per settori omc-
genei. 

Prevedere la concessione di 
permessj retribuiti per parted-
pare a corsi professional o di 
studio. 

ORCANIZZAZIONE E CON-
DIZIONE DI LAVORO • PRO
BLEM I PREVIDENZIALI — 
Prevedere una serie di misure 
(turru di lavoro. squadre di so-
stituti. regolaroentazione del 
carico macchine. ecc.) per mi-
gliorare rorganizzazione del 
lavoro. per il pieno godimentn 
dei nposi e delle ferie, per eli-
mmare il ricorso al lavoro not-
tumo, festivo e straordmario. 

Affermare nel Patto la nor-
mativa generate sulla conduio-
r.e di lavoro e l'ambiente in 
agncoltura. Affermare il pnn-
cipio della contnbuzione padro-
naie e della solucone pubbli-
ca per il trasporto dei lavora
tori. Rtsolvere il problema del
la mensa e integrare rindenni-
ta di malattia e infortunio sino 
all'80 per cento del salario. 

DIRITTI SINDACALI - Mi-
fcliorare gli attuali diritti (per-
messi. assemblee, ecc.). preve-
dere permessi retribuiti per i 
component le Commissioni di 
collocamento, adoUare misure 
adeguate per il pieno funzio-
namento delle Commissioni in-
tersindacab locali. 

DURATA DEL PATTO • CON-
TRATTAZIONE PROVINCIALS 
- Durata del Patto: 1/1/1974-
31/12/1975. Unificazkmc, in 
ogni Regione, della data di sea-
osnza del contratti provincialL 

Dopo I'incontro sindacatr-FNOOM 

ENPAS: l'assistenza 
diretta e garantita 

fino al 31 marzo 74 
Dopo le agitazioni e gli scioperi che hanno avuto luogo 

in alcune province dell'Italia centro-settentrionale, si e svolto 
nei giomi scorsi alia presenza del sottosegretario del La
voro, Del Nero, un incontro con la Federazione CGIL C1SL 
UIL, la FNOOM e i President! dell'ENPAS e dell'ENPDEP 
alio scopo di rendere con urgenza operante su tutto il terri-
torio nazionale l'assistenza generica in forma diretta per gli 
assistiti ENPAS ed ENPDEP. 

Nel corso dell'incontro e stata accolta la proposte delle 
organizzazioni sindacali di pervenire in tempi ravvicinati 
ad una convenzione unica che regolamenti in modo uniforme 
i rapporti tra medici generici e i vari enti tenuti per legge 
ad erogare l'assistenza generica in forma diretta; di dar 
vita, in attesa della stipula della convenzione unica, ad una 
csoluzione pontes per gli assistiti ENPAS ed ENPDEP. 

La FNOOM — e cid costituisce un altro positivo risul-
tato dell'inizialiva sindacale — si e impegnata a prorogare 
fino al 31 marzo 1974 la convenzione con l'ENPAS e con 
l'ENPDEP che scade con il corrente anno, garantendo cost 
l'assistenza in forma diretta nelle province dove questa e 
gia operante rinundando a porre in essere, dall'1-1-74, la 
minacciata generalizzazione su tutto il terrltorio nazionale 
dell'assistenza indiretta. , 

Natale di lotta alia « Boselli» 
MILANO — Natale davantl alia fabbrka per i lavoratori 
della Boselli, una azienda dl orologl industrial) controllata 
dal gruppo Pirelli che rischla dl essere smobllitata. La pro-
duzione dovrebbe essere Infattl concentrata In uno stabilimento 
costrulto nel Veneto e a questo scopo la direzione ha gla 
fatto trasferire altrove numerose macchine uttnslll necessarie 
per II normale lavoro. Nel giorno della vigllia di Natale i 
lavoratori hanno organizzato davantl alia fabbrica un'assemblea 
aperta. Sono Intervenutl i rappresentanti della DC, PCI, PSI 
e di atcuni Consign dl fabbrica della zona. Nella foto: un 
momento della manlfestazlone davantl alia Boselli 

Mentre si manovra per I'aumento dei prezzi 

Agricoltura: grava fortemente 
la spesa per concimi chimici 

Una incidenza sull'esercizio agrario pari al 15 per cento - Mistificazione del monopolio Monte
dison - Per colpa della Federconsorzi i concimi sono andati ben oltre i prezzi fissati dal CIP nel '65 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 26. 

-<8ello scorso ajttrtO tt MBnT. 
tedlson cl ha fatto pervemre: 

un documento del suo ufflcio 
delle Relazioni pubbliche sul
la questione del prezzo dei 
fertllizzanti, per sostenere la 
necessity di un loro rincaro. 
Poi la Montedison e passata a 
vie dl fatto, ha agito cloe se-
condo 11 costume arrogant© 
dei monopoli. bloccando 11 rt-
fomlmento dei fertllizzanti 
— per esempio — alle coope
rative agrlcole (e facendo scar-
seggiare il prodotto su tutto 
11 mercato). 

Fra le altre argomentazioni 
la Montedison, affermava in 
quel suo documento che I'au
mento del prezzo dei fertlliz
zanti era di fatto sostenibile 
data la lleve incidenza di que
sta spesa sul valore della pro-
duzione agricola lorda vendl-
bile. 

L'argomentazione era la se-
guente: produzione lorda ven-
dibile nel 71: 6.577 miliardi 
dl lire; spesa per fertllizzan
ti: 178 miliardi con una Inci
denza del 2.7 %. 

Considerando un aumento 
del prezzo dei fertllizzanti pa
ri al 30 To. I'incidenza in asso-
luto sarebbe salita a 231 mi
liardi e in percentuale al 3.5. 
cioe con un incremento asso-
luto di 53 miliardi. quello 
percentuale sarebbe stato so
lo dello 0,8%. 

Un argomento che sembra-
va troncare dl netto ogni po-
lemica, dato che I'aumento. 
secondo la Montedison avreb-
be avuto una cosl irrisoria ri
le vanza. 

Ma un conto e la produzio
ne lorda vendibile e un altro 
conto e l'effettlvo costo soste-
nuto dagli agricoltori per le 
spese di esercizio. cioe per 
produrre quanto verra poi 
venduto con larghi margini 
non al produttore ma alia di-
stribuzione e airintermedia-
riato. 

Slamo venuti in possesso 
di un documento sindacale. 
che scalza alle radici quello 
della Mnotedison. 

Nel ,38,61 la spesa per fer
tllizzanti e antiparassitaii in-
cldeva medlamente sul tota-
le della spesa per Tesercizio 
agrario per 11 25 per cento, 
dl cui 18.4 ?e per concimi e 
8,6 % per antiparassitaii. 

Nel 70-71 la struttura del
la spesa per la gestione agri-
cola cambla notevolmente: la 
incidenza dei concimi chimi
ci e degli antiparassitaii seen-
de dal 25 al 14.6 7« (di cui 
10.9% concimt. 3,7% antipa
rassitaii). 

Come mai questa dimmu 
zione della spesa agricola per 
fertllizzanti? VI e stato for-
se un cak) nel prezzi? 

Non vi e stato nessun cak> 
nel prezzi dei concimi poiche 
in realta, malgrado siano sta-
tl bloccati dal CIP, dal "65 in 
qua vi sono stati aumenti su-
pertorl anche del 30%, dei 
quail i coltlvatori devono rin-
graziare U cartelk) monopoli
st ico formato da Montedison, 
ANIC e Federconsorzi (che 
monopoli zza — come e no
te — 11 settore distributivo). 

Baatl un esempio: 11 nitra-
to ammonlco fissato a 2.712 li
re al qulntale dal CIP e pas-
sato a 3.700 lire sul mercato 
lntemo. con un aumento del 
36% I Ma questo aumento k> 
al deve nella magglor parte 
lmputare al monopolio eser-

citato dalla Federconsorzi nel 
settore della distribuzione. 

Ora, I'incidenza della spe-
;pt pfe-fertfllKantl eantlpa?" 
..rasBltari'e dlminulta,lmante-

nendo pero un livello eleva-
to sul totale della spesa per 
la gestione agraria, per il fat
to che e aumentata I'inciden
za della spesa per mangimi 
In prevalenza chimici, che e 
passata dal 35.2 del *58'61 al 
585 del 70-71. In ogni caso 
dunque I'incidenza della spe
sa per prodotti chimici e au
mentata e l'lndustria chlmi-
ca in agricoltura fa ancora 
la parte del leone. «Allora si 
comprende In definitive I'in
cidenza che i fertilizzanti han
no sul processo agricolo ». Ed 
e in relazione a questa eleva-
ta incidenza che l'agricoltura 
italiana Iamenta in effetti una 
stasi se non una caduta nel
la produttivita, dovuta preva-
lentemente al basso lmpiego 
per ettaro dei fertilizzanti. 

Non e vero qulndl che I'in
cidenza dei concimi chimici 
non abbia quel la rile vanza che 
vuol far credere la Montedi
son. rifacendosj alia cosiddet-
ta produzione lorda vendibile, 
tanto e vero che proprio que
sta incidenza impedisce gia 
oggi un impiego supenore di 
fertilizzanti e quindi un au
mento della produttivita di 
cui vi e tanto blsogno assie-
me alia messa a coltura del
le terre abbandonate. 

Le stesse argomentazioni 
portaxe dalla Montedison in a-
gosto. rilevano una intrinse 
ca debolezza sulla complessa 
e delicata questione dei prez
zi (su cui incidono indubbia-
mente gli aumenti delle ma-
teiie prime), dimostrata dal
la mistificazione della verita 
altrimenti drammatica della 
nostra agricoltura. 

Romolo Galimberti 

Inferessa 700Q lavoratori 

Aperta la vertenza 
nel gruppo Lanerossi 

Presentate le richieste anche per I'accordo aziendale 
del gruppo Snia-Tessile - Azione coordinata 

Preceduta da una vasta con-
sultazione e stata definita e pre-
sentata alia controparte la piat
taforma rivendicativa azienda
le del gruopo « Lanerossi >. La 
vertenza interessa circa 7 000 
lavoratori occupati negli stahi-
limenti Lanerossi e consociati 
di Vicen?» Prato. Foggia e 
Praia a Mare. 

La piattaforma rivendicativa 
sottolinea. come punto qualifi-
cante. il di«=corso sull'occupa 
z'one. rivendicandone la difesa 
dei livelli in tutti gli stabili-
menti e lo sviluppo, anche con 
niiovi insediamenti produttivi 
nel Sud. nel quadro di un coe-
rente imneeno dellp n=Hecipa-
zioni statali e dell'EVI. 

Con la contrattazione oreven-
tiva di tutti eli a^petti connes-
si alia ristnitturazione. si ri-
chiede il mieWoramento del sa
lario az-endate attravprso il 
nremio. IVlevazione dHla quo
ta garantita per i cottimisti e 
misure per il superamento del 
cottimo. il superminimo collet-
tivo garantito per i non cotti-
m;«;fi e ali impiegati. 

Per auanto riguarda l'inqua-
dramento professionale. viene 
rivendicato il raCffruppamenfn 
d*»lle cafp^orie operaie EM ed 
E '. elrvando il parametro a li 
vpllo dp'la cafpgoria D. nonch£ 
lo s\Tntamentn con il passag-
g?o alle pafp^one suneriori 
della D e dplla F. 

SNIA TESSIkE - ^ono state 
presentate le richieste per I'ac
cordo aziendale del gruppo 
Snia-Tessile. La vertenza ri-
guarda gli stabilimenti insedia-
ti nelle province di Bergamo. 
Gorizia. Torino. Treviso. Trie
ste. Cagliari. Roma. Salerno. 
che occupano oltre tremila di-
pendenti. 

E' la prima volta che il grup
po Snia-Tessile viene investito 
a livello di gruppo per un ac-
cordo integrative Nel pa<sato 
1'azione rivendicativa azienda
le avveniva per singoli stabili
menti senza coordinamento tra 
di loro. La situazione presenta 
quindi diversita di condizioni 
tra i vari stabilimenti che sol-
lecita soluzioni anche pere-
quative. ' 

I punti centrali della piat 
taforma rivendicativa. plabora-
ta attraverso una vasta con-
sultazione dei lavoratori. so
no relativi all'occupazione (con 
le sue connessioni nel Mczzo-
giorno). alia contrattazione del 
carico di lavoro (fissazione or
ganic! di reparto e superamen
to delle forme incentivanti): al 
salario aziendale (premio. quo
ta oraria garantita per tutti): 
ai diritti sindacali (riconosci-
mpnto del cons>a1;o di fabbrica). 

Altri punti importanti riguar-
dano: i servizi sociali. 1'inqua-
rtramento professionale. i turni 
nntturni. i cicli continui 

Ampia iniziativa in campo edilizio e urbanislico dell'Associazlone cooperative di abitazione 

Gli inquilini organizzati 
per la casa a basso costo 
L'ANCAb, aderente alia Lega, conta attualmente circa 500 mila famiglie asso
ciate - Riduzione dei costi e miglioramento qualitativo delle costruzioni - Pro
poste alle Regioni - Spazi di collaborazione per le Partecipazioni statali 

II direttivo deU'Associazio-
ne nazionale cooperative dl 
abitazione (ANCAb) aderen
te alia Lega ha indetto un 
congre&so nazionale che sara 
il primo nel quale questa si 
presentera come una grande 
organizzazione di massa, con 
una responsabilita prlmana 
nella politlca edilizla e urba-
nlstica nazionale. Le coopera
tive di abitazione hanno ora 
circa 500 mila aderenti, dl so-
lito famiglie, e «tocca » quin
di circa due mlllonl dl clt-
tadlni. E' uno sviluppo che 
possiamo attribuire .n t?ran 
parte al potenziale di biso-
gnl ed a motlvl ideali per-
che poco lo Stato ha dato 
a questo movimento. T̂o di-
mostra anche l'abbandono 
graduale della cooperasivacl-
vetta, plccola associazlone prl-
vata fatta per lucrare qual-
che contributo, a favore di 
organismi ampi e quindi ca-
paci di affrontare il problema 
della casa nel suol molte-
pile! aspettl di riduzione del 
costi, dotazione di servizi, ge
stione del quartlere: gli oiga-
nlsml aderenti all'ANCAb 
hanno In media 250 soci cia-
scuno. • - - • 

Lo sviluppo delle funztonl 
deU'Assoclazione e oggi rlco-
noscluto lnsufficlente rlspetto 
alia «domanda» che esprlme. 
Sono statl • costltuitl' due or
ganismi nazionall, l'Abit Coop 
e l'lstituto Cooperatlvo per la 
Industrializzazione edillzia 
(ICBE). L'Abit Coop e un con-
sorzlo che fornlra servizi nel 
campo della progettazlone, in-
formazlone, approvvlglona-
menti secondo una gamma che 
spetta all'esperlenza definire. 
L'ICIE e un organismo dl n-
cerca che vuol contribute al
ia riduzione del costi ed al 
miglioramento qualitativo del
le costruzioni. 

L'ANCAb utilizza inoltre ac
cord! di collaborazione ron 
l'Associazione cooperativa di 
produzione e lavoro (Impre-
se di costruzioni autogestite) 
e gli Istituti case popolari 
che dovrebbero essere 11 
«braccio» della Regione e 
dei Comuni nell'attuazlone 
del programml dl edill
zia urbana (ma soltanto 30 
su 120 IACP hanno democra-
tlzzato 1 conslgll dl ammini-
strazione). - • - -

Questi accordi hanno un 
grande potenziale. non anco-

>ra utilizzato, dl economle rea-
Uzzablli nel tempi dl costru-
zlone • medlante - l'accorcia-
mento del percorso da segui-
re per il flnanziamento, i'ap-
palto, l'afflusso dei materiali. 
E' certo tuttavia che 11 po
tenziale dl domanda rappre-
sentato dal movimento e og
gi Insufflcientemente servito 
daH'Assoclazione e eld dipen-
de in larga misura dai rap
porti ancora llmitati con 1 
centrl di programmazlone del-
l'lntervento pubblico. 

Gia durante la discussione 
della legge per la casa le 
cooperative chiesero di essere 

.inseiite direttamente nei cen
trl pubblici di decisione del 
programml. Oggi 1'ANCAb 
propone alle Regioni «di di-
scutere il centro di direzio
ne, di coordinamento e di fi-
nalizzazlone pubblicistica di 
tutte le forze capaci di par-
tecipare aH'attuazione del 
programma. Si vuole a chlu-
dere il cerchion fra doman
da potenziale di case, valu-
tata partendo dai bisogni, e 
programmi di realizzazione 

U costo non pone soltanto 
problem! di controllo del prez
zo dei materiali da costru-
zione. Oltre ai prezzi biso-
gna predisporre le quantlta 
di prodotti, ed i settori cui 
devono essere destinati, per 
dare basi ad un programma 
di aumento delle costruzio
ni. B' un punto chlave. poi
che al livello di 70-80 mila 
lire di rata menslle per la 
casa, gla ragglunto da mol
te cooperative, 11 movimen
to assoclativo si blocca esclu-
dendo grandi masse di lavo
ratori e facendo arrestare la 
domanda di case laddove si e 
sempre arrestata: sullo sco-
glio del costo. 

L'ANCAb non esclude anche 
forme nuove di collaborazio-

Un futuro incerto per I'industria chimica di Savona 

360 licenziamenti alia «3 M» di Ferrania 
La denuncia scaturita alia conferenza di produzione dei lavoratori dell'azienda — Larga 

parffecipazione di forze politiche democrat iche e di rappresentanti di Enti locali 

Dal nostra corrispondente 
SAVONA, 28 

Quasi duemlla post! lavoro 
sono stati persi dall'industria 
chimica nel giro di un decen-
nio e di questi oltre 500 sono 
lmputabili alia 3M Italia d! 
Ferrania per 1 licenziamenti 
effettuati nel "71. Allora si dis-
se che la rlstrutturazione del
la fabbrica poteva conslderar-
sl conclusa. L'aasetto del 
gruppo. in Italia, dichiard l'al-
k>ra amminlstratore delegmto 
Imbert, poteva dlrsl ragglun
to. Ma le cose non stavano 
cos) e i lavoratori dl Ferrania 
lo hanno sublto avvertlto 
quando a piu riprese hanno 
denunciato ad esempio, 11 
pressoche totale abbandono 
della rlcerca, quanto mal ea-
senzlale per una produzione 
soggetta ad un processo di 
rapida obaolescenza quale e 
quella del materlale fotosensl* 
bile. E quando, anche, reda-

mavano investimenti per mi-
gliorare e potenziare gli im-
pianti. Altrimenti — afferma-
vano i smdacati — 1'impianto 
di Ferrania era destinato a 
diventare niente piu che una 
fabbrica-deposito. 

La conferenza di produzio
ne che il consiglio di fabbrica 
ha promosso e che si e svoita 
con una Iarghisslma parteci-
pazione di forze politiche e di 
enti locali, a testimonianza 
dells preoccupazioni e delle 
ansle che desta la situazione 
dell'azienda, ha confermato la 
validlta dl questi dubbl. Sla
mo. intanto, di fronte ad un 
altro «plane di potenttainea-
to» alia cui base la «3M» 
pone 11 licenziamento di 380 
dlpendenti e la sospenslone di 
altri 250. 

Si comprende, In questa si
tuazione, come attomo ai la
voratori della «3M» dl Fer
rania si vada sempre piu e-
stendendo un fronte dl lotta 

unltarlo la cui ampiezza ha 
avuto una significativa verifi-
ca nel corso della conferenza 

II PCI vi ha parted pato con 
una folta delegaz'one formata 
dal segretario reglonale Ca-
rosslno, dal conslgllerl regio
nal! Begglato e Magliotto e 
dal compagno Riclno della Fe 
derazlone. La DC era rappre-
sentata dal capogruppo reglo
nale Ruffino, dal consigllere 
Trucco e dal sindaoo dl Cen-
gio, socialist! e repubbllcani 
da un dirigente provinciale. 
Tutti 1 comuni della Valbor-
mida hanno portato la loro 
adeslone. Una quarantina di 
parroci e sacerdotl, per bocca 
dl don Oasco, parroco di S. 
Giuseppe dl Cenglo, hanno 
convenuto su un punto che, so-
stanzlalmente, pud considerar-
si come acquisito da tutti: la 
soluzione del problema 3M va 
cloe ricercaU a livello politi
co. 

Gli 11 coruiglio dl fabbTica, 

e poi gli operai che hanno 
preso la parola, da Marchetti 
alia Parvopasso, a Marchese 
e a Novaro, avevano messo il 
dito sulla piaga. La 3M e una 
«multinazionale»: la sua fi-
nalita non e la produzione spe
cif ica della fabbrica di Ferra
nia, ma quella dl ricercare il 
magglor profitto. in rapporto 
alia produzione dl tutto 11 
gruppo. II che signifies che I 
poteri pubblici locali e nazio
nall sono tagliati fuori dalle 
scelte, demandate al padroni 
americani. 

L'esigenza prtneipale, ha cet-
to Carossino, e quella dl re-
splngere le pretese del padro
ni americani, avanzando nuo
ve scelte alternative 

Importante — ha sottolinea-
to — e 11 controllo democra-
tico degli investimenti e 11m-
pegno di tutte le forse poli
tiche su questo punto. 

f. b. 

ne che sono esaminate detta-
gliatamente nell'amplo docu
mento congressuale. A Napo-
li e stata costltuita la Sope-
coop, 80% ad un consorzlo di 
cooperative e 20% ad azlende 
a parteclpazlone statale, per 
costruire mlgliala di apparta-
menti nel piano della zona 
dl Pontlcelli. In Toscana e sta
ta varata una convenzione con 
la SVEI-Societa per l'edilizia 
industrlalizzata a capitale IRI 
ed EBI per la costruzlone di 
25 mila abltazionl. 

Se le Partecipazioni cercano 
un raccordo fra prodotti in
dustrial! e destlnazione edili
zla, e'e uno spazio amplissi-
mo di collaborazione. Soltan
to che questo pud essere uti
lizzato rinunciando a «pri-
vatizzare» la programma-
zione, il flnanziamento, la 
progettazlone ed esecuzione; le 
fornlture (per le quail la coo-
perazione chiede contratti di 
fornltura a lungo termlne) 
question! la cui gestione spet
ta alia rappresentanza degli 
utenti e alia rappresentanza 
politlca reglonale. 

Questa e la via, del resto, 
per costruire un nuovo tipo 
dl soluzioni urbanistiche ro-
vesciando la gerarchia lmpo-
sta dalla convenlenza d'lnve-
stimento del capitale in quel
la che pud risultare dalla do
manda sociale direttamente 
espressa dal clttadlnl-utentl. 

r. s. 

Finora colpiti 150 operai 

Morbo sconosciuto in una 
fabbrica presso Colonia 

COLONIA, 26 
Un morbo sconosciuto sta 

colpendo gli operai dl una fab
brica della Germania occiden
t a l senza che nessun inter-
vento venga effettuato sul 
processo produttlvo. I casl 
gravl finora segnalatl hanno 
ragglunto la cifra di 150. 

La drammatica situazione e 
stata registrata nella azienda 
della «Dinamit Nobel Wer-
ken» con 10 mila operai, si-
tuata a Trolnsdorf, una citta-
dlna ad una cinquantina di 
chilometri da Colonia. 

Molti lavoratori gia all'inl-
zio del 1972 avevano avvertlto 
vertlgini. vomito. mal di testa 
e formicolil nelle diverse par
ti del corpo. Era stata data 
comunicazione all'organizza-
zione sindacale e questa ave-
va proposto alia direzione dl 
far effettuare una Indagine al 
professor Veltmann, direttore 
della clinica universitaria di 
Bonn. Questi aveva dlagnosti-
cato la malattia come una af-
fezlone da clorldlo dl vlblllo. 
Tutto eld non aveva perd ln-

dotto 1 padroni a rlcorrere ad 
eventuali modifiche nel pro
cesso produttlvo. 

I lavoratori colpiti presen-
tano, secondo le testimonian-
ze raccolte, un colorito cine-
reo; la pelle, speclalmente sul 
dorso delle mani e sulle dita, 
presenta difflcolt^ clrcolato-
rie e le ossa una precoce cal-
cificazlone. 

Un altro medico, il professor 
Gross, della clinica universita
ria dl Colonia, ha dichiarato 
di presumere che la natura 
del morbo sia dl origlne gae-
sosa. 

Queste prese di posizione 
provenienti dal mondo della 
medlcina tese a ritenere estre-
mamente pericoioso il morbo 
«scoppiato» nella fabbrica di 
Trolnsdorf sono state accom-
pagnate da una « burocratlca » 
dlchiarazlone degli istituti di 
previdenza. Tale malattia, han
no detto gli enti, non e attual
mente rlconoscluta come « ma
lattia professlonale» e ceroid 
1 lavoratori colpiti non 6aran-
no nemmeno indennlzzatl. 

Le organiche proposte della FIST-CGIL 

E possibile risolvere 
la crisi dei trasporti 

II documento conclusivo del Consiglio nazionale della federazione uni
taria dei sindacati del settore — Urgente il confronto col governo 

La situazione dl crisi' del 
settore dei trasporti, frutto 
anche dell'errato tipo di svi
luppo economico Imposto dai 
gruppl domlnanti, basato sulla 
esasperazione dei consumi in-
dividual!, 6 il tenia centrale 
del documento approvato dal 
consiglio nazionale della Fede
razione Italiana dei sindacati-
trasporti aderenti alia Cgil. 

Dopo aver espresso un giu-
dizio negatlvo In online al 
prowedimentl adottati dal Go
verno. la FIST-Cgil 6 dell'av-
vlso che blsogna operare per-
che essi siano sollecltamente 
corretti nel senso che devono 
interessare l'insleme dei tra
sporti (mercl e viaggiatori; 
terrestrl, marittimi ed aerel) 
e non solo il trasporto delle 
persone nelle citta, ed essere 
capaci dl fronteggiare sla le 
esigenze immediate che di 
aprire nuove prospettive dl 
sviluppo. 

Con riferimento alia crisi 
energetlca, 11 C.N. rltlene che, 
neU'lnteresse del Paese debba-
no essere attuati prowedi
mentl che consentano 11 pieno 
utlllzzo di tutte le disponibi-
lita attuali e la ricerca dl 
nuove fonti; che impostino su 
differenti basi 1 rapporti con i 
Paesi produttori dl petrollo; 
che garantlscano l'approwlo-
namento del greggio attraver
so 11 potenziamento della flot-
ta clsterniera nazionale, per 
contrastare lo strapotere dei 
gruppi petrolierl internazlo-
nail. 

Consapevole delle reslstenze 
che le forze economiche e po
litiche oppongono alia reallz-
zazione di un dlverso indirizzo 
sia nel campo dell'energia che 
nel settore dei trasporti, 11 
C.N. afferma le necessita dl 
una vasta iniziativa popolare 
che ponga al centro della sua 
azione lo sviluppo dei consumi 
sociali e che realizzi 1 seguenti 
obiettivi: 

af un piano organico del 
trasporti in grado di ellmina-
re ogni assurda concorrenzia-
litA, dl integrare fra loro 1 
van tipi di trasporto, di favo-
rire lo sviluppo delTassociazio-
nismo cooperatlvlstico; 11 tutto 
per dare 11 masslmo impulso 
al trasporto collettivo su basi 
pubbliche; 

b) un preciso programma 
straordinario di investimenti 
— concertato con le Regioni e 
gli Enti Locali — che utilizzl 
anche 1 fondi previsti per ope-
re non prioritarie e di dubbia 
utilita, per potenziare 1 ser
vizi pubblici. urban! ed extra-
urbani. In questo contesto, le 
Organizzazioni sindacali so-
stengono l'opportunita di stan-
dardizzare 1 tipi dei mezzi. 
anche al Tine di concentrare le 
oommesse e favorire in tal 
modo le necessarie riconver-
sioni delle Industrie Interes-
sate; 

c) un nuovo Impegno per il 
Piano F.S., gla definito come 
dimensione a livello di CIPE. 
al fine dl aumentare la consl-
stenza finanziarta e dl accele-
raxne 1 tempi dl attuazione. 
In questo quadro si rende in-
dispensabile un confronto Im
mediate con le Partecipazioni 
Statali che devono assumere 
un primario ruolo propulslvo 
per conispondere sempre me-
glio al bisogni del Paese, te-
nendo anche conto del rilan-
clo, su basi regloniUi, degli 
oltre 4000 km. dl ferrovle In 
concessione; 

4) 1'swlo * solustooe dei 

problem! legati al rilanclo di 
una diversa politlca rnarlnara, 
medlante 11 potenziamento del
la fiotta dl Stato, delle attrez-
zature portuall e la rlstruttu
razione e funzlonallta della 
cantieristica navale, gia in di
scussione al Parlamento; 

e) prowedimentl, anche le-
gislativi, a partire da quelli 
gia all'esame del Parlamento, 
attl a rlordlnare e razionaliz-
zare Tautotrasporto delle mer
cl e 11 traffico aereo; 

/ ; una modifica sostanzia-

le dell'orientamento governa-
tlvo per porre fine alia contl-
nua ascesa del costo del tra
sporti, che si ripercuote sui 
prezzi e sul potere di acquisto 
delle masse popolari, anche 
medlante sgravi fiscali partl-
colarmente a favore delle a-
ziende pubbliche, dei piccoli 
operatori del settore e delle 
cooperative. 

Su questo lnsleme di pro
poste il ON. consldera urgente 
un confronto con gli organi di 
Governo. 
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Riforma della Scuola 
la rivista complota sui problcmi dell'istruzione 
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