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Dal primo gennaio 1974 eiitrano in vigore le imposte dirette previste dalla « riforma »tributaria 
• • . . V ' • ' ' ' 

1 ' U n i t d / gloved) 27 dicembre 1973 

Scatta la nuova tassazione 
fra incertezza e sfiducia 

y ' 

La deludente «prova generale» dell'IVA entrata in vigore un anno fa: nolle casse dello 
Stato sono entrati 500 miiiardi in mono rispetto alia previsioni • Circa un terzo del reddito 
nazionale lordo va al fisco - II contribuente deve poter esercitare un controllo democratic sul 
bilancio dello Stato anche attraverso le Regioni, gli enti locali, le organizzazioni sociali 
La « riforma » tributaria, do-

po una travagliata gestazlone, 
si completers a gennaio nella 
sua parte piu dellcata: rim-
posizlone diretta. AU'inizlo del 
"73 erano partite, con un an-
ticipo di un anno, le nuo-
ve Imposte indirette. L'lVA 
(imposta sul valore agglun-
to) ha fatto da battistrada. 
In realta la « riforma » avreb-
be dovuto comlnclare a vl-
vere tutta ossleme. Ma all'ul-
timo momento, quando si e 
trattato dl passare dalle pa
role ai fatti, cloe alia verifl-
ca concreta della legge, si e 
prefer!to mandare In avan-
scoperta — accampando raglo-
ni varle, dl natura tecnlca — 
le imposte indirette. Tutto In-
somma si e svolto secondo 
la tradizione che affida, nel 
sistema fiscale itallano, alle 
imposte indirette un posto dl 
privilegio. Le imposte sul con-
sum! hanno sempre rappre-
sentato la voce piu grossa, 
decisiva del bilancio dello 
Stato. I poverl sono rlsulta-
tl. in tutte le epoche della 
nostra storia nazionale, 1 con-

tribuentl piu sicuri. 
La « riforma », avvlata con-

cretamente con 11 prlmo gen
naio 1973, si e rlvolta dun-
que prima dl tutto a loro, ai 
poverl come per una prova 
generale. Come e andata? Ma
le, in tuttl i sensl. Male, per-
che le previsioni fatte nel 
settori della sinistra circa un 
forte rialzo del prezzi di tut
tl i prodottl dl largo consu-
mo, sono state largamente 
confermate. II rlncaro del co-
sto della vita, dovuto a ra-
glonl strutturall interne (gli 
sprechl dl una economla che 
concede ampl spazl alle ren-
dite e alia speculazlone) e 
a presslonl lnflazlonlstlche 
esterne, e rlsultato fortemen-
te accentuato dall'lntroduzlo-
ne dell'IVA. 

Ma questa prima verlflca 
della « riforma » fiscale e an
data male anche per un al-
tro motivo: perche nelle cas
se dello Stato non sono fl-
nltl tuttl i soldi — anzi! — 
che 1 consumatorl Italian! so
no stati costretti a sborsare. 
Secondo le ultlme valutazio-

nl fatte dagll ufficl centrall 
del mlnlstero delle Plnanze, 
11 gettlto dell'IVA rlsulta ln-
ferlore dl ben SOO mlllardi al
le prevision! che erano dl 1.500 
mlllardi. Clnquecento mlllar
di — che 1 consumatorl han
no pagato attraverso gli au-
menti del prezzi — sono spari-
tl. Inghlottltl dal solltl lgno-
tl. senza che la macchlna fi
scale sla in grado. almeno per 
ore, di prevedere come e quan
do rlusclra a recuperare que
sta grossa somma. 

Questo avvio lncerto e ca-
rlco d'ombre non facilita si-
curamente la costruzlone dl 
un rapporto dl fiducla nuo-
vo fra 11 cittadino e lo Stato. 
La « riforma » 6 stata presen-
tata come una occaslone — an
zi l'occasione — per affermare 
finalmente nel nostro paese 
una giustizla fiscale che, pro-
prio perche finora assente, ha 
logorato fino aH'osso 11 credito 
dello Stato. 

Circa un terzo del reddito 
lordo nazionale va a flnlre 
nelle casse del fisco (tenen-
do conto anche del contri-

Prelievo fiscale e contributivo, e reddito nazionale 

Imposte dirette e contributi sociali . . 
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Media annua del perlodo 1966-1970 

Prelievo fiscale 

(miiiardi lire) 

8.115.8 
6.498.9 

354,1 

* 14.968.8 

% 

54.2 
43.4 
2,4 

100.0 

Incidenza 
sul reddito 

- naz. lordo 

% 

18.1 
13,5 
0.7 

32.3 

Prelievo fiscale nei principali Paesi europei 
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• nJmposte dirette. . iv. . . : . • / . . . 

Contribuzioni sociali . . . . . . 
Imposte indirette ed altre . . . . 
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FRANCIA 

Imposte dirette 
Contribuzioni sociali 
Imposte indirette cd altre . . . . 

Totale '. . • 

GERMANIA FEDERALE 

Imposte dirette 
Contribuzioni sociali '. 
Imposte indirette ed altre . . . . 

Totale 

OLANDA 

Imposte dirette 
Contribuzioni sociali 
Imposte indirette ed altre . . . . 

v Totale . . . . . . . . . . 

BELGIO ,', :, .'."' ..'.-:-

Imposte dirette . 
Contribuzioni sociali . . . . . . 
Imposte indirette ed altre . . . . . 

Totale 

LUSSEMBURGO (1965 1969) 

Imposte dirette 
Contribuzioni sociali 
Imposte indirette ed altre . . . . 

Totale 

GRAN BRETAGNA 

Imposte dirette . . 
Contribuzioni sociali 
Imposte indirette ed altre . . . . 

Totale 

Media annua del periodo 
1966-1970 

' . - • . . - i 

(miiiardi lire) 
• -:-.; 3.103.6: 
•••-•• 5.012.8 ' 

6.853.0 

14.968.8 

(mil. Fr. fr.) 

43.419.2 
94.489,6 

123.225.4 

261.134.2 

(miiiardi DM) 

57.8 
60.2 
78.5 

196.5 

(mil. di Fio.) 

12.670 
12.617 
10.100 

35.447 > 

(mil.di Fr. B.) 

108.66 
103.18 ' 

' '140.42 ! 

352.26 

(mil. di Fr. B.) 
4.164.2 
3.741.6 
4.054.6 

11.960.4 

(milioni L.st.) 

5.776 
2.156 
6.946 

14.878 

. . . % . ..-

20,7 ''! 

33.5 : : 

45.8 

100.0 

16.6 
36.2 
47.2 

100.0 
• 

29.4 
30.6 
40.0 . 

100,0 

35.7 
, 35.6 

28.7 . 

100.0 

• " ' - r- * . "-. * 

.30.8 
- . 29.3 

39.9 

100.0 

34.8 
31.3 
33.9 

100.0 

38.8 
14.5 
46.7 

100.0 

Incidenza 
sul reddito 
naz. lordo 

7.7 
10.4 
14.2 

32,3 

6.6 
14.4 
18.7 

39.7 

10.3 
10.7 
14.0 

35.0 

13.6 
13.5 
10.9 

38.5 

10.1 
9.6 

13.1 

32.8 

11.2 
10.0 
10.9 

32.1 

13.0 
4.9 

15.7 

33.6 

I risultati di una indagine internazionale 

II 60% degli autisti di autobus 
soffre per lo -stress da guida* 

•/if^*!*. 

Nel 60 per cento degli autisti 
addetti ai mezzi pubhlici ur-
bani awengono alterazioni psi-
cofisiche. che hanno determi 
nato l'individuaziooe di una ve
ra e nre-x-t'a nuova malattia: 
lo c stress da guida». Lo ha 
dichiarato il prof. Gontea del-
l'universita di Bucarest a con-
clusionc di un'indagine su sea-
la internazionale tendente ap-
punto a determinare quali ri-
percussioni pu6 avere sull'orga-
nismo il trascorrere molte ore 
al volsnte di taxi e di autobus 
in mezzo al traffico delle gran-
di citta. 

n prof. Gontea e i suoi col 
leboratori hanno potuto accer-
tare che l'atraticamento conse-
guente alia guida del mezzi 
pubblici e dovuto in misura 
premincnte ad un considerevole 
aumento del consumo di vita-
mina C. Dalle ricerche condotte 
A risultato. infatti. che gli au-
tieti dei servizi urbani di 30 
titti con popolazione supcriore 

±&1fc&$&^Z&&i i 

al milione di abitanti doll'Eu-
ropa Occidentale ed Urk-ntale 
e degli Stati Uniti. dopo otto 
ore di lavoro. facevano regi-
strare un s«nsibile abbassamen-
to del tasso di vitamlna C nel 
sangue. 

Questo fenomeno e particolar-
mente accentuato nei soggetti 
che sono anche forti fu ma tori. 
Per converso gli stessi smtomi 
non si sono mamfestati in grup 
pi di autisti che erano stati 
sottoposti a titolo sper'.mentale 
a sommmistrazioni vitamimche 
alia dose piuttosto elcvjta di 
500 mil!:grammi al giorno Se
condo il proressor Gontea que
sto trattamento ha un etfetto 
che si tviluppa nel giro di 
mezz'ora e una durata di cin-
que-sei ore. eliminando prati-
camente le dannope conseguen-
ze dello stress. 

Sulla base deH'indagine dei 
ricercatori romeni il centra ita-
liano di documentazione medica 
ha fatto una sperimentazione 

su 500 guidatori di Milano. To
rino, Genova e Napoli. anche in 
relazione al particolare impe-
gno di lavoro di questa cate-
goria in conseguenza dei re-
conti prow-edimenti sul traf
fico nei giorni festivi. 

I risultati hanno confermato 
le indicazioni fornite dagli scien-
ziati dell'universita di Buca
rest: si e. cioe. rilevato che 
1'80 per cento del fcamoione* 
oggetto deU'esperimento n« me-
glio resistito al piu intenso sfor-
10 lavorativo mentre forme di 
stress si sono individuate nel 
65 per cento di un altro gruppo 
di 500 autisti non sottopvUi al 
trattamento vitaminico. Da un 
altro studio risulta che il traf
fico determina in Italia oltre 
12 mila morti e 240 mila feriti 
ogni anno. I deoessi incidono di 
prcferenza nei gruppi di eta 
piu giovani: lo attests 1'eta 
media alia morte (42 anni), 
rispetto a quella media per 
tutte le cause (66 anni). 

buti sociali). La macchlna del
lo Stato per funzlonare — e 
qulndl per soddlsfare le esi-
genze crescentl dl una socle-
ta moderna — deve dlsporre 
dl uni montagna dl denaro. 
Questa montagna dl denaro, 
appunto, rappresenta in Ita
lia, quasi 11 33°/o del reddito 
nazionale. Secondo uno stu
dio effettuato dalla Medioban
ca sulla finanza pubbllca, il 
prelievo fiscale e risultato nel 
1970 esattamente 11 32,4°/o (ve-
dl tabelle). 

E' molto? E' poio? II gludl-
zio va espresso in relazione 

, alia quantity e alia qualita del 
servizi che uno Stato offre. 

, Ma e un dlscorso che fare-
mo piu avanti. Intanto va ri
levato che in altrl paesl 11 
fisco pesca di piu sul reddi
to nazionale lordo. Nel 1970, 
per esemplo, la percentuale 
finita nelle casse dello Stato 
e rlsultata: del 36,2 in In-
ghllterra, del 40.3 In Olanda, 
del 33,9 In Belglo, del 36,1 In 
Francla, de! 35,5 nella Oer-
mania occidentale. Se si fa 
il raffronto con le medle dei 
quattro anni precedentl (1968-
1970), si nota, per quasi tut
tl 1 paesl, una accentuazlone 
del carlco fiscale. 
- Una parte orescente .del 

reddito, lnsomma, va a finire 
In tasse. II fatto, in se., non 
e affatto scandaloso. Esso an
zi sottolinea la tendenza natu-
rale dl tutte le socleta mo-
derne a farsl carlco — solle-
citate dalle lotte delle gran-
di masse popolarl e, in par
ticolare, della classe operala — 
delle esigenze dl fondo della 
popolazione. in settori sem
pre piu numerosl e ampl della 
vita ammlnlstratlva, soclale ed 
economlca. Se uno Stato, dun* 
que, preleva una grossa fetta 
della rlcchezza nazionale pro-
dotta, questa e la condizlone 
preliminare necessaria al suo 
Impegno. 

Le .censure, le Invettive, le 
rabble, le proteste slngole e 
collettive non investono — e 
non possono investlre — quln
dl 11 prelievo fiscale ma il 
modo come esso vlene effet
tuato e come, in un secondo 
tempo, viene speso. 

Piu grossa e la fetta di red
dito che flnlsce al fisco, pltt 

• grossa deve essere la capacl-
1 ta decisionale del contrlbuen-
. te, .da. tutti. i punti di vista. 
: E' - un problems di giustizla 
e. qulndl. dl democrazia che 
carica la socleta dl forti re-
sponsabiliti polltlche e ldeali. 

' H sistema fiscale Itallano 
nella sua storia centenarla ha 
espresso, in termini perslno 
odiosi, il suo carattere di 
classe: facendo pagare molto 
al poveri e poco al rlcchl. 

, Le difficolta di bilancio lo Sta
to le ha scaraventate sempre 
addosso ai lavoratori, al ce-
to medio produttivo, persino 
ai morti di fame. La tassa 
sul sale e sul macinato, che 
accompagna la nascita del 
nuovo stato unitarlo, e una 
bandiera che, con gli oppor-
tuni aggiornamentl, non e mal 
stata ammainata dal fisco. Le 
imposte sui consumi hanno 
rappresentato, leri e oggl, la 
voce piu consistente del get-
tito fiscale. 

II confronto con gli altrl 
paesl marca ancora dl piu 
questo carattere inglusto 
— fonte perenne dl arbitrii e 
di rancori. che hanno scava-

• to un fossato profondo fra 11 
cittadino e lo Stato — del 
nostro sistema fiscale. L'lta-

- lia, con la Francla. detlene 
- il primato nel campo delle 
imposte indirette. Al contra-
rio basso e il gettito delle 
imposte dirette. Basta dare 
un'occhiata alle tabelle per 
rendersene conto. Cifre e per-
centuali parlano da sole. Se 
dal raffronto. pol, si tolgono 
le contribuzioni sociali — im
posta diretta a carico del la
voro — il rapporto fra im
poste indirette e dirette di-
venta addirittura massiccio a 
favore delle prime. 

11 secondo ordine di con-
siderazion! investe 11 modo 
come viene speso il denaro che 
11 fisco rastrella nel paese. 
Nel momento in cui il con
tribuente e chlamato a un 
impegno d'onore verso lo Sta
to. e chlaro che tutte le re-
sponsabllita per quanta ri-
guarda la spesa pubblica ven-
gono esasperate. Non si pud 
chiedere al cittadino dl paga
re. di fare il suo dovere ef 
poi. pretendere una delega, 
assoluta, in bianco, quando 
s] tratta dl spendere 11 da-
naro che il cittadino ha ver
sa to. Questo slgnlflca. per 
esemplo, che nella definizio-
ne del bilancio dello Stato 
11 contribuente deve essere 
presente. attraverso tutti gli 
istituti che lo rappresentano: 
II Parlamento. si capisoe. ma 
anche le Regioni. i comunl, 
le province. le organizzazio
ni sociali ed economiche. II 
bilancio. insomma, deve diven-
tare un fatto piu democrati-
co. Perche e proprlo e solo 
attraverso questa piu artlcola-
ta presenza che 11 contribuen
te piu povero in particolare 
pud sentirsi difeso e garantl-
to dagli sprechi, da scelte del
la spesa sbagliate. dall'onda-
ta delle splnte corporative. 
• Dara la nuova legge tribu
taria risposte positive a que-
stl Interrogatlvl? O non ac-
cadra al contrarlo dl vedere 
riaffermate vecchle e Ingluste 
ImpostAZionl. destinate ad ag-
gravare tutte le tensionl in
terne? II 74, gla carico dl 
nubl. non agglungera attra
verso la « riforma » fiscale al
trl motlvi di preoccupuione? 
Lo vedremo. 

Orazio Pizzigoni 
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HBIBI 3 6 - 2 

LANDA 
40.3 

BELGIO 

33,9 
FRANCIA 

36.1 
GERM. FEDERALE 

35.5 

Prelievo fiscale pro-capite, compresi i contributi sociali, nei diversi paesi europei (in percentuale sul 
reddito nazionale lordo) - Anno 1970 

La crisi petrolifera aggrava le condizioni dei nostri lavoratori 

L'IMMIGRATO IN GERMANIA PAGA 
MEZZO SALARI0 PER L'AFFITTO 

Appartamenti senza servizi costano al mese 350-400 marchi - Vergognose speculazioni sui prezzi dei 
generi alimentari di prima necessity - Le iniziative e il processo autocritico del movimento sindacale 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALLA RPT. 

dicembre. 
itCittadini! Le banche e le 

societa di assicurazione cac-
ciano gli inquilini dalle abi-
tazioni del centra di Colonial 
Vaste aree della citta sono 
gia in possesso di alcuni gran-
di gruppi economlci. Ca3e in-
tere sono vuote, vengono la-
sciate andare in decadenza 
per essere poi demolite. Que
sta politico deve .essere fer-
thata: le abitazlohi ~ ancora 
esistono e vanno conservate, 
la traaformazione delle case 
in palazzi per ufftci e il man-
tenimento delle case vuote 
per lasctarle andare in rovi-
na e poterle demolire deve 
essere impedito. La specu-

lazione sui terreni va fer-
mataln. 

11 volantino che un giovane 
barbuto consegna ai passanti 
in un angolo della « Barbaras-
saplatza non e dei comunisti 
o di un gruppetto estremista, 
ma porta come intestazione 
la sigla SPD, dot Partito so-
cialdemocratico tedesco, il 
partito del cancelliere Willy 
Brandt, al governo. Anche se 
poi la SPD non sa offrire un 
terreno di totta ai lavoratori 
tedeschi per impedire agli 
speculatori suite aree di com-
piere a Colonia quelle sempli-
ci ma redditigie operazioni 
che hanno gia comptuto in 
tante altre citta europee, ma 
si limita a « pregare i concit-
tadinl* di segnalare le case 
che rimangono vuote e quelle 
che tt vogliono demolire, per-
chi *ci sono i mezzi legali 
per arginare queste specula-
ztonl*. ta pur semplice secca 
denuncia dei fatti ci pare nel 
contenuto sintomo di una se-
ria preoccupazione e del li-
vello di gravita che ha rag-
giunto if tproblema casa» 
per ta RFT. 

Grave per i cittadinl tede
schi, ancora piu grave per i 
lavoratori immigrati; non vo-
gliamo qui riferirci solo alle 
baracche o alle tristi case vi-
cino alle fabbriche in cui vi-
vono decine di migliaia di 
stranieri, e delle quali lTJnita 
si e molte volte occupata. Ci 
sono italiani che abitano sulla 
Bonnerstrasse o sulla Bismark-
strasse in case dichiarate ina-
bitabili dal genio civile e che 
pagano affitti da 350-400 e an
che piit marchi al mese (cioi 
vicini a mezzo salario medio), 
per «appartamenti» senza 
nemmeno cesso 

Sono case in mano a un 
gruppo di vergognosi sciacalli, 
dl cui i compagni deWlNCA 
di Colonia fanno anche i no-
mi: come un certo signer En-
gels che «nel '48 non aveva 
una lira e adesso i proprieta-
rio di 200 appartamenti». Sua 
speciality e far firmare con-
tratti di BS-7 anni agli italia
ni che non conoscono la lin
gua: se poi qualcuno deve an-
darsene prima o perchi Vhan-
no licenziato o semplicemente 
perchi i stufo di stare a Co
lonia, lui prelende il pagamen-
to della ptgione fino alia sca-
denza del contratto 

O come una certo signora 
Celler. che ajfttta solo a stra
nieri e che manda t suoi tira-
piedi di varie nazlonalita a 
raccogliere gli emigranti fre-
schi alia stazione: gli promet-
tono una reggia, gli chiedono 
magari SOO marchi di cauzio-
ne, una c buonuscita » a fondo 

S erso di 600 marchi e pot li 
uttano in una slamberga. 

Quando poi gli emigranti a-
prono gli occhi e vanno alia 
poltzia a lamentarsi, la Get
ter fa finta di cadere dalle 
nuvole: lei non ha chiesto 
una lira, sono beghe «tra gli 
stranieri*, lei anzi fa opera 
meritoria ad affittare cose 
agli «straccioni *. Poi lo 
«$traccione», cornuto e maz-
ziato, viene buttato per stra-
da: non ha piu ni la casa ni 
i suoi soldi. 

Intanto gli affitti aumento-

Lavoratori italiani in una baracca nella Repubblica Federale 
Tedesca 

no ogvt giorno, cost come tut
to quello che serve per vivere, 
mentre il governo conduce a-' 
vanti una politico di feroce 
attacco ai consumi. Anche per 
i lavoratori tedeschi questo 
potrebbe essere forse il peg-
glor inverno degli ultimi died 
anni: nella Renania del Nord-
Westfalia (la regione attorno 
a Colonia) i disoccupati han
no raggiunto quota 110 mila: 
il 20 % in piii del mese di no-
vembre. 

Abbiamo gia detto del forte 
rincaro della pasta (il 30%). 
Ma le palate, il pane dei tede
schi, sono cresciute ad un li-
vello folle: del 250 % dalla fine 
del 72. Un chilo di patate ca
sta ora la bellezza di 1 marco 
e 80: circa 300 lire! La came 
& aumentata del 70 %, il pane 
del 60. 

Le autorita governalive e re-
gionali sembrano, in questa 
situazione di crisi aggravata 
dalle diffidli vicende del pe-
trolio, quasi unicamente pre-
occupate di conlenere i con
sumi. Si da ormai per sicuro 
Vaumento del biglietto del 
tram di Colonia da 1 marco, a 
1 e 40, si A convintl che da 
gennaio cresceranno le tariffe 
postali e quelle ferroviarie del 
30 %, mentre a marzo anche il 
costo di energia elettrica, gas, 
aequo e telefono salira del 7 %. 

Le tasse, le terribili tasse te-
desche alle quali, si dice, nes-
suno riesce a sfuggire (se non 
i padroni), dovrebberoaumen-
tare il prossimo anno del 15%. 
E' la costdetta «tassa del pe-
trolio » che dovrebbe servire a 
rastrellare soldi da consegna-
re alle aziende in crisL Sara 
inoltre ripristlnata la «tassa 
congiunturale» del 10%, isli-
tutta nel 10, conUnuata nel 

71, 72, 73 e restituita nel 73 
a coloro che I'avevano pagato. 
Per il 74, invece, & stato deci-
so che sara pagata e non sara 
mai piu restituita. 

11 potere d'acquisto dei sala-
ri sara cosi falcidiato, anche 
perchi si fara ampio ricorso 
al «Kurtzarbeit», alia ridu-
zione d'orario. Tutti guardano 
con preoccupazione a gennaio, 
ma gia adesso molte fabbriche 
chimiche e le principali del 
settore automobilistico sono. 
in misura piu o meno grande, 
alVorario ridotto: settemila 
operai la scorsa settimana alia 
Ford, un numero imprecisato 
alia Volkswagen e alle fabbri
che di piccole vetture indu-
striali della Daimler-Benz (la 
casa della Mercedes). 

Pericolo immediato dl mas-
sicci licenziamenti coUettivi 
(se non nel settore edile e in 
quello tessile) forse non ce 
n'e, ma sulla classe operala 
anche in Germania pende la 
terribile spado di Damocle del
la profondo incertezza per il 
vicino futuro, per gennaio-feb-
braio. 

E il sindacaio, cosa fa il sin-
dacato? La preoccupazione di 
non creare molti fastidi a 
Brandt, diceva anche Alex 
Schink, deWI.G. Chemie di 
Stoccarda, i evidente. Se si 
analizzano te rivendicazioni 
sottoposte alia Confindustria 
tedesca in relazione al rinno-
vo dei contratti rcgionali del 
metalmeccanici si nota che, 
sostanzialmente, t sindacati 
puntano ad un forte aumento 
dei salari, ma che evitano di 
voter giocare un ruolo autono-
mo a livello della societa. Eu-
gen Loderer, segretario gene
rate deWI.G. Metal, ha dichia

rato di recente alia Televisio-
ne, di non essere disponibile 
a nessun compromesso con il 
padronato sull'aumento del 
20 % delle tariffe salarialt: nel 
73 — ha aggiunto — sono en-
trate in RFT 2.500.000 tonnel-
late di petrolio in piu del 72. 
Percib la « crisi del petrolio i 
la crisi dei grandi gruppi in-
temazionali»: il sindacato 
portera avanti la linea appro-
vata anche dalle assemblee del 
delegati. I padroni, invece 
hanno fatto una controfferta 
del 9 %. 

Anche se non e molto facile 
fare profezte su fino a quan
do i sindacati tedeschi riu-
sciranno a reggere il braccio 
di ferro con la Confindustria, 
il compagno Romolo Dt Sa-
batino, • comunista itallano, 
membro delta CI. della Ford, 
mi fa giustamente notare che 
nella piattaforma di questan
no vi sono delle important! 
novita, per quanto riguarda 
la condizione umana dei lavo
ratori aU'interno delle fabbri
che. Si chiede Va umanizzazio-
ne del posto di lavoro», at
traverso I'istituzlone di pau
se di 8 minuti ognl ora di 
lavoro (da aggiungere alle 
maggiorazioni per i bisogni 
fisiologici che gia esistono): 
un analogo risultato era gib. 
stato raggiunto per i metal
meccanici del Baden-Wuertem-
berg. 

Si rivendica il diritto del 
controllo dei ritmi alle cate-
ne, le 6 settimane di ferie, 
il divieto del licenziamento 
per gli ullracinquantenni, la 
durata dell'accordo ridotta da 
un anno a sei mesi (cid & 
molto importante se si consi-
dera la pratica impossibility 
di condurre vertenze azienda-
li nella RFT, per la legislazio-
ne del regolamento del dirit
to di sciopero). UI.G. Metal 
della Westfalia, dice ancora 
Di Sabatino, vuole arrivare 
anche a presentare rivendica
zioni aziendali, ma non tutte 
le sue organizzazioni della re
gione sono d'accordo e la que-
stione e rimasta sospesa. 

1 passi avanti, dunque ci so
no, anche se, ripetlamo, sono 
compiuti quasi esclusivamen-
te in funzione di ricupero di 
un terreno che si & lasciato 
scoperto per troppi anni. For
se in questo senso pud essere 
nel vera chi fa notare un pro
cesso di maturazione, che & nei 
fatti autocritico, del sindaca
to (si pensi all'esptosione in-
controllata della lotto dei la
voratori turchi alia Ford que
sta estate e al rifiuto del sin
dacato di collocarsi alia testa 
dei lavoratori, rifiuto che e 
costato una dura sconfitta al
ia intera classe operaia). Non 
bisogna certo farsi molte illu-
sioni: ml dirigenti dei sinda
cati tedeschi — mi dice Alex 
Schink — sai perchi temo-
no i contatti con la CGIL? 
Perchi sono ancora troppo 
invischiati di anttcomuntsmo, 
perchi hanno paura che i loro 
quadri ne sarebbero troppo be-
neficamente influenzati». - Le 
spinte conservatrici, infatti, 
sono ancora molto forti, sono 
ancora a vincenti» nel sindaca
to tedesco. 

E' anche vero, perb, che la 
logica delle scelte politiche 
che sto compiendo il padrona
to tedesco i tale, oggetttva-
mente, da tnasprire i rapporti 
di classe e che to stesso go
verno Brandt, cosi coraggioso 
in politico estera, corre il ri-
schio di rimanere prigioniero 
di schemi vecctil e superati in 
politico interna. I prossimi 
mesi potrebbero vedere un'lm-
pennata di vertenze atndacalL 
A meno che non abbia ragione 
il giudtzio sconfortato e amaro 
di un compagno di Stoccarda 
sulla w classe operaia tedesca 
che t abituata da troppo tem
po a pagare in silemto ». 
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COMUNE Dl CERTALDO 
- • - i . 

(Provinoia dl Flrenze) 
Awtso dl gara per I'appalto 

dei lavori di costrusione 
dell'impianto di distribuzio-
ne del gas meto.no nel capo-
luogo... . •••'••• 
II Oomune dd Certaldo In

dira quanto prima una llcl-
tazione private per I'appalto 
del lavori dl «Costruzlone 
dell'impianto dl distribuzlone 
del gas metano nel capo-
luogo ». 

L'importo dei lavori a base 
d'appalto e dl L. 284.147.850 
dl cui L. 274.147.850 per rete 
a media e bassa pressione e 
L. 10.000.000 per opere mura-
rle « centrale ». . 

Per l'aggiudlcazlone dei la
vori si procedera medlante le 
modallta dell'art. 1, lettera 
a), della legge 2-2-1973, n. 14, 
e con 11 metodo dl cui al-
l'art. 73, lettera c), del R.D. 
23-5-1924, n. 827, e 11 prooe-
dimento prevlsto dal succes
sive art. 76. - -

Oli lnteressatl, con domanda 
indirlzzata a questo Ente, pos
sono chiedere di essere lnvl-
tatl alia gara entro giorni 20 
dalla data dl pubb.lcazlone 
del presente awlso. . . . 
Certaldo, 20-12-1973. 

IL SINDACO 
AfarceHo Masini 
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COMUNE Dl 
COLLE Dl VAL D'ELSA 

Avviso di gara per I'appalto 
dei lavori di costruzlone 
dell'impianto di distribuzio-
ne del gas metano nel capo-

. luogo. 
II Comune di Colle dl Val 

d'Elsa indlra quanto prima 
una licitazione privata per 
I'appalto dei lavori dl «Co
struzlone dell'impianto dl di
stribuzlone del gas metano nel 
capoluogo ». 

L'importo dei lavori a base 
d'appalto e dl L. 220.466.250. 

Per raggiudicazJone dei la
vori si procedera mediante le 
modalita dell'art. 1, lettera 
a), della legge 2-2-1973, n. 14. 
e con il metodo di cui al-
l'art. 73, lettera c). del BD. 
23-5-1924, n. 827, e con il pro-
cedimento previsto dal succes
sive art. 76. 

Gil lnteressatl, con doman
da indirizzata a questo Ente, 
possono chiedere dl essere in-
vitati alia gara entro giorni 
20 dalla data di pubblicazibne 
del presente awiso. 
Colle dl Val d'Elsa, 20-12-1973. 

IL SINDACO 
Enzo Sammicheli 

COMUNE Dl 
CASTELFIORENTINO 

(Provincia di Pirenze) 

Awiso di gara per I'appalto 
dei lavori di costruzione 
dell'impianto di distribuzio-
ne del gas metano nel capo
luogo. 
11 Comune di Castelfioren-

tino, Indira quanto prima una 
licitazione privata per I'ap
palto dei lavori di a Costru
zione dell'impianto di distri
buzlone del gas metano nel 
capoluogo». . ' , 

L'importo dei lavori-a base 
d'appalto e di L. 205.619.086. 

Per l'aggiudlcazlone dei la
vori si procedera medlante le 
modallta dell'art. 1, lettera 
a), della legge 2-2-1973, n. 14, 
e con il metodo dl cui al-
l'art. 73, lettera c), del RJ). 
23-5-1924, n. 827, e con il pro-
cedimento prevlsto dal succes
sive art. 76. 

Gli lnteressatl, con domanda 
indirlzzata a questo Ente, pos
sono chiedere di essere invi-
tati alia gara entro giorni 
20 dalla data di pubblicazione 
del presente avviso. . 
Castelfiorentlno, 19-12-1971 

IL SINDACO 
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COMUNE Dl POGGIBONSI 
'_ (Provincia di Siena) 

Avviso di gara per I'appalto 
dei lavori di costruzione 
dell'impianto di distrituzio-

•'•* ne del gas metano nel capo-
',' luogo. 
' 11 " Comune di ' Poggibonsi, 
Indira quanto prima un& lici
tazione privata per I'appalto 
dei lavori di a Costruzione 
dell'impianto di distribizione 
del gas metano nel capo
luogo ». ' 

L'importo dei lavori s base 
d'appalto e di L. 420.431.440. 

Per raggiudicazione dei la
vori si procedera mediante le 
modalita dell'art. l, fettera 
a), della legge 2-2-1973, n. 14, 
e con 11 metodo di cii al-
I'art. 73, lettera c). del R.D. 
23-5-1924, n. 827, e con i'. pro-
cedimento previsto dal sacces-
sivo art. 76. 

Gil interessati. con dortandi 
indirizzata a questo Ent«, pos
sono chiedere di essere invl-
tati alia gara entro giorni 90 
dalla data di pubblicazione del 
presente awiso. ,' 
Poggibonsi, 20-12-1973. j 

IL SINDACO 

Ino bel l i 

COMUNE Dl 
R0SIGNAN0 MARiniMO 

(Provincia di Livonrt) 

AVVISO DI GARA 
II Comune di Roslgnam Ma

rt tti mo (Provincia di Livtmo) 
Indira quanto prima u a li
citazione privata per I'appalto 
dei seguentl lavori: oRirtrut-
turazione edilizia della colo
nia montana denomlnata, "Sei 
Rose" ubicata in Gaviaana, 
Comune di San Marcelli Pi-
stoiese*. 

L'importo dei lavori abase 
d'appalto e di L. 7.100.000 

Per 1'aggiudlcazione dd la
vori si procedera medhnte 
licitazione privata (senza pra-
fissJone di alcun limits di 
aumento) secondo l'art. 1, let
tera a), legge 2-2-1973, n. 14. 

Gli interessati, con domaida, 
indirizzata al Comune dl Ro-
signano Marittimo. postono 
chiedere di essere invitatialla 
gara entro 20 glomi dalla lata 
di pubblicazione del presente 
avviso all'Albo Pretorio del 
Comune di Rosignano Marit
timo. . •*•.•• 1 
Rosignano Marittimo, 14-1V73 

ILSINDAOO 
Lena 
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