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Secondo gli ultimi dati ISTAT 
superano il milione e mezzo 

7,1 per cento 
a gennaio 

i senza lavoro 
M I L A N O — Sono c a l a t i 
a n c o r a gli o c c u p a t i . Pe r 
o g n i o c c u p a t o in m e n o ne l 
g i ro di u n a n n o vi s o n o 
d u e p e r s o n e in più in c e r c a 
di o c c u p a z i o n e : q u e s t i i ri
s u l t a t i p r inc ipa l i de l la più 
r e c e n t e r i l evaz ione del l ' I -
S T A T ( g e n n a i o 1978) su l l e 
forze di lavoro i n I t a l i a . 

Gli o c c u p a t i nel g e n n a i o 
'78 r i s u l t a n o 19.869.000. Nel 
g e n n a i o 1977 e r a n o quas i 
19.900.000. Q u i n d i m e n o 
31.000. M a r i spe t to al no
v e m b r e scorso il c a l o è 
a n c o r a più r i l e v a n t e : m e n o 
38.000. Lo s c o t t o m a g g i o r e è 
p a g a t o a n c o r a u n a vo l ta 
d a l l ' a g r i c o l t u r a ( m e n o 
126.000 o c c u p a t i ) il cui ca
lo n o n v i e n e c o m p e n s a t o 
d a l l ' a u m e n t o n e l l ' i n d u s t r i a 
( a p p e n a 13.000 o c c u p a t i in 
p i ù ) e ne l t e rz i a r io (p iù 
81.000). I / a u m e n t o de l ter
z ia r io p e r ò n o n cop re 
n e m m e n o pe r i n t e r o quel lo 
( c e r t o d o v u t o a n c h e a fat
to r i s t a g i o n a l i ) c h e si e r a 
g ià r e g i s t r a t o da l g e n n a i o 
a l l ' a p r i l e de l 1977 (p iù 
85.000) e m o s t r a a n c h e pe r 
q u e s t o s e t t o r e , c h e s i n o r a 
a v e v a r a p p r e s e n t a t o la p iù 
c o n s i s t e n t e <r va lvola di 
sfogo *. u n a p r e o c c u p a n t e 
« s t a n c h e z z a ». 

M a a n c o r a più preoccu
p a n t i s o n o i d a t i del l ' in
d u s t r i a . dove l ' a u m e n t o è 
il r i s u l t a t o a lgebr i co di li
n a d i m i n u z i o n e del l 'occu
p a z i o n e d i p e n d e n t e ( m e n o 
17.000 u n i t à ) e di u n au
m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e in
d i p e n d e n t e (p iù 30.000 uni
t à ) . c ioè di ca lo degl i ope
r a i a p p e n a c o p e r t o da u n 
a u m e n t o degl i a r t i g i a n i . 

Le dimensioni 
del fenomeno 

t Di f r o n t e a ques t i f a t t i 
n o n s t u p i s c e vi s ia . d a l 
g e n n a i o 1977 a l g e n n a i o 
1978. u n a u m e n t o de l le 
p e r s o n e in c e r c a d 'occupa
z ione di 61.000 u n i t à . M a 
a n c h e qu i . a g u a r d a r e c o n 
p iù a t t e n z i o n e gli s tess i 
d a t i I S T A T . e m e r g e u n a 
d i m e n s i o n e del f e n o m e n o 
p iù g r a v e di q u a n t o n o n 
a p p a i a d a q u e s t a c i f ra . In 
f a t t i c 'è u n a u m e n t o b e n 
m a g g i o r e de l le p e r s o n e 
e in c e r c a di p r i m a occu
p a z i o n e » (p iù 135.000). 
c ioè dei g i o v a n i c h e n o n 
r i e scono a d inser i r s i n e l 
m e r c a t o de l l avoro , com
p e n s a t o d a u n a d iminuz io 
n e lieve dei d i s o c c u p a t i 
( m e n o 22.000) e d a u n a 
d i m i n u z i o n e del n u m e r o 
de l le p e r s o n e c h e d ich ia 
r a n o di « c e r c a r e l avoro » 
p u r n o n t r o v a n d o s i in 
c o n d i z i o n e p ro fe s s iona l e 
( m e n o 52.000). E ' e v i d e n t e 

q u a n t o s ia s c a r s a m e n t e 
s ign i f i ca t iva , su l p i a n o del
la r i d u z i o n e de l n u m e r o 
t o t a l e de l le p e r s o n e in cer
ca di occupaz ione , la di
m i n u z i o n e di q u e s t ' u l t i m a 
« voce ». d o v u t a in b u o n a 
p a r t e a l lo « s c o r a g g i a m e n 
to > di ch i n o n a v e n d o al
c u n a p r o s p e t t i v a di t rova
re lavoro r i n u n c i a p e r s i n o 
a d i c h i a r a r e di c e r ca r lo . 
R e s t a c o m u n q u e il f a t t o 
c h e . p u r c a l c o l a t o in que
s t i t e r m i n i « a lgebr ic i », il 
t a s s o di d i soccupaz ione 
passa al 7.1, r i spe t to al 6.8 
del g e n n a i o del lo scorso 
a n n o . 

Atteggiamenti 
di passività 

T r a le 1.520.000 p e r s o n e 
in ce rca di occupaz ione , 
r i s u l t a poi c h e s o l t a n t o 
696.000 (il 46 p e r c e n t o ) a-
v e v a n o c o m p i u t o , nel mese 
p r e c e d e n t e l ' i ndag ine , al
m e n o u n a del le az ioni di 
r i ce rca « a t t i v a » del l avoro 
p rese in c o n s i d e r a z i o n e . 
( i scr iz ione p resso uffici di 
c o l l o c a m e n t o , v is i ta perso
n a l e a possibil i d a t o r i di 
l avoro , invio di d o m a n d e 
s c r i t t e , p a r t e c i p a z i o n e a 
concors i . inse rz ione su 
g io rna l i , s e g n a l a z i o n e a da
tor i di l avoro d a p a r t e di 
amic i o c o n o s c e n t i , ecc . ) . 

Le r i m a n e n t i 824.000 per
s o n e (il 54 pe r c e n t o di 
quel l i « in ce rca di occupa
z i o n e » ) n o n a v e v a n o f a t t o 
a l c u n a r i ce rca neg l i u l t i m i 
t r e n t a g io rn i , o n o n ri
s p o n d o n o a l la d o m a n d a . 
A n c h e q u e s t o è u n d a t o 
c h e r e n d e e v i d e n t e q u a n t o 
p o s s a n o a l l a l u n g a affer
m a r s i a t t e g g i a m e n t i di 
« p a s s i v i t à J- o di « scorag
g i a m e n t o » di f ron t e a d u n 
m e r c a t o del l avoro in cui 
t r o v a r e u n ' o c c u p a z i o n e di
v i ene s e m p r e p iù difficile 
e in cui n o n si n o t a n o sin
tomi s ign i f ica t iv i di rove
s c i a m e n t o di u n a t e n d e n z a 
n e g a t i v a . 

Nel lugl io scorso l 'aper
t u r a de l le l i s te spec ia l i p e r 
il p r e a v v i a m e n t o al l avoro 
dei g iovan i fu u n m o m e n t o 
i m p o r t a n t e di r o t t u r a di 
q u e s t a p a s s i v i t à . 

M a u n a s i t u a z i o n e in cui 
a l l ' a u m e n t o n a t u r a l e d e l l a 
popo laz ione in e t à di lavo
ro c o r r i s p o n d e u n a d imi
n u z i o n e de l t o t a l e degl i 
o c c u p a t i , in cui quel l i c h e 
e scono da l l e f abb r i che se 
no s e m p r e più di quel l i 
c h e vi e n t r a n o e in cu i 
n e m m e n o 11 t e rz i a r io r ie
sce p i ù a d a s so rb i r e la dif
f e renza . il r i s ch io c h e l a 
« pa s s iv i t à » — con t u t t e le 
sue impl icaz ion i — a u m e n 
ti è a n c o r a più g r a v e . 

Positivo bilancio del gruppo per il 1977 

Fiat: 150 lire per azione 
anche se l'auto «tira meno» 

t 

Riunito il consiglio di amministrazione - Registrato l'anno scorso un attivo finanziario di 208 miliardi, 
senza considerare i 415 conferiti dal « socio Libia » - L'ingegner Tufarelli verrebbe promosso ad altro incarico 
Dalla nostra redazione 

TORINO — 11 1977 è stato 
per la FIAT un anno di con
solidamento. con risultati po
sitivi quanto quelli del 1976. 
anche se non eccezionali. Nel
le scorse settimane erano cir
colate notizie di utili strepi
tosi, che avevano provocato 
terremoti in borsa e rialzi 
nelle quotazioni dei titoli Fiat . 
Ma il consiglio di ammini
strazione clic si è riunito ieri 
mattina, sotto la presidenza 
di Gianni Agnelli, ha smen
tito queste ipotesi, pur confer
mando che la Fiat gode ot
tima salute. 

L'esercizio 1977 — informa 
una nota dell'azienda — si è 
chiuso con un attivo di 63 
miliardi, dopo aver effettua
to ammortamenti per 184.9 
miliardi di lire (121,4 miliardi 
per ammortamenti ordinari 
e 63,5 miliardi per ammorta
menti anticipati). 

Questi dati non sono con
frontabili con quelli dell'an
no precedente (66.4 miliardi 

di attivo e 275.7 miliardi di 
ammortamenti) perché nel 
frattempo, proseguendo nella 
costituzione della « hold
ing », sono state scorporate e 
rese autonome altre attività, 
tra cui l'intero settore si
derurgico (Teksid). 

Un confronto si può fare 
invece sul fatturato consoli
dato dell'intera multinaziona
le Fiat, al netto degli scam
bi t ra le aziende del gruppo. 
che era di 9.270 miliardi nel 
'76 ed è salito ad 11.450 mi
liardi nel '77. Anche scontando 
il tasso d'inflazione, c'è sta
to un progresso. 

Ma le note più positive per 
la Fiat riguardano la situazio
ne finanzaria (che un gior
nale della sera ha recente
mente confuso con i risultati 
di gestione, avvalorando le 
voci di utili clamorosi). Da 130 
miliardi di debiti nel '76, la 
Fiat è passata ad un attivo fi
nanziario di 208 miliardi, sen
za contare i 415 miliardi di li
re conferiti dal nuovo socio 
libico. 

Il consiglio d'amministra
zione ha deciso di proporre 
all 'assemblea degli azionisti, 
convocata per il 28 aprile, la 
corresponsione di un dividen
do di 150 lire, la stessa ci
fra dell'anno scorso, per ogni 
azione privilegiata o ordina
ria. Inoltre verrà proposta 1' 
assegnazione di un'azione pri
vilegiata Fiat ogni cento azio
ni possedute. Queste azioni 
privilegiate saranno prese da 
un fondo dell'importo di 20 
miliardi che era stato costi
tuito l'anno scorso allo scopo 
« di facilitare eventuali ope
razioni di scambio di pacchet
ti azionari — diceva la 
relazione di assemblea — per 
l'acquisizione di imprese rien
tranti nel vasto disegno di 
ristrutturazione e rafforza
mento del gruppo ». 

Anziché servire per acqui
stare nuove aziende, queste 
azioni serviranno ora per da
re un contentino agli azio
nisti. che si attendevano un 
dividendo maggiore, permet

tendo loro anche di pagare 
meno tasse. 

I risultati dell'esercizio 1977 
sarebbero certamente stati 
molto migliori se non avesse 
segnato il passo il principale 
settore produttivo della Fiat: 
le automobili. Lo riconosce la 
stessa nota dell'azienda, af
fermando che «si è potuto 
mantenere un sostanziale equi 
librio fra l'inflazionamento 
del costo dei fattori e quello 
dei ricavi ». il che. tradotto 
in parole povere, significa che 
la Fiat ha evitato di rimetter
ci con il continuo rincaro dei 
prezzi di listino. 

I" que>to andamento non 
favorevole dell'automobile 
che avvalora le voci, ormai 
diffusissime in Fiat e da noi 
registrate ieri, di un prossi
mo allontapT^pn'o dell'inge
gner Nicola Tufarelli dalla re
sponsabilità di questo impor
tante e critico settore. 

L'ufficio stampa della Fiat 
ieri ha diramato una netta 
quanto prevedibile smentita 
alle notizie di un allontana

mento di Tufarelli. Tra i diri
genti del monopolio tuttavia 
si dice d i e Tufarelli non ver
rebbe allontanato, ma -t pro
mosso » ad una carica emi
nente nel « corporate ». che è 
il nucleo dirigente, il cervel
lo della * holding * Fiat. 
Si tratterebbe del classico 
t promoveatur ut amoveaturv. 

Sempre negli ambienti diri
genziali della Fiat t ro \a cre
dito crescente la \oce che. 
a sostituire Tufarelli a capo 
del settore automobili, ver
rebbe chiamato l'ing. (ìlii-
della, ex direttore generale 
della HIV SKF. L'ing. Ghiclel-
la viene considerato un « tec
nico », capace di imprimere 
efficienza alla gestione indu
striale del settore automobili. 
mentre la gestione finanziaria 
e degli investimenti sarebbe 
di fatto curata, ancor più di
rettamente di quanto non av
venga già ora, dall'ammini
stratore delegato Cesare Ro
miti. 

Michele Costa 

Nonostante la contrazione delle vendite di petrolio e gas 

Profitti per 56 miliardi nel bilancio AGIP 
Sette miliardi di utili nella collegata SNAM - Costituita in via definitiva l'AGIP Petroli - Problemi della ricerca 

ROMA — Ieri si sono riuniti 
i consigli di amministrazio
ne dell'AGIP e della SNAM. 
le società facenti capo al 
LENI che organizzano in col
laborazione gli approvvigiona
menti di idrocarburi. Dopo la 
divisione dell 'AGIP in due so
cietà — AGIP Spa. con fun
zioni di capogruppo, di ricer-

Accordo per i tubi 
tra URSS e Finsider 
GENOVA — Martedì scorso a 
Villa Abamelek — sede dell' 
ambascia ta dell 'Unione Sovie
tica in I tal ia — è s ta to fir
mato t ra l 'ente di s t a to so
vietico per il commercio dei 
prodotti siderurgici e la Fin
sider (la finanziaria siderur
gica dell 'IRI) un accordo per 
la fornitura all 'URSS di ol
t re 200.000 tonnellate di tubi 
di acciaio per l 'importo di ol
t re 80 milioni di dollari. Al
l'operazione, condotta dalla 
Siderexport. la società del 
gruppo Finsider per l'espor
tazione, sono interessate al
t re aziende del gruppo: Ital-
sider per i tubi di grande dia
metro prodotti nel centro si
derurgico di T a r a n t o e la 
Dalmine per al tr i prodotti 
tubolari. 

ca e programmazione; AGIP 
Petroli clie. insieme alla IP, 
provvede alla fase distributi
va — si ha una divisioni? dei 
compiti in quattro organismi 
differenti. Oltre ai tre prima 
detti resta infatti alla SNAM 
non soltanto il compito di ge
st ire gli approvvigionamenti 
di metano ma anche quello 
del trasporto dei prodotti pe
troliferi per tubo e con la 
flotta cisterniera. 

Sul bilancio approvato ieri 
dalla SNAM sono state diffu
se poche informazioni. I rica
vi della società hanno rag
giunto i 1600 miliardi. 34 per 
cento in più. un fatturato 
nel quale confluiscono però 
cose molto diverse, dai noli 
cisternieri agli aumenti di 
prezzo. I margini sono stati 
ampi, consentendo di desti
nare 209 miliardi ad ammor
tamenti e 7 miliardi e 649 
milioni ad utili ma al tempo 
stesso si presenta una spro
porzione con gli investimen
t i : 148 miliardi, molto meno 
degli ammortamenti . E ' vero 
che grosse attività costrutti
ve (oleodotto Algeria-Italia) 
devono ancora ent rare nella 
fase di piena attuazione, ma 
non sarebbe male fare il pun
to sui programmi. Nel 1977 

il gas naturale distribuito ai 
consumatori ha registrato una 
battuta d 'arresto rispetto agli 
incrementi degli anni prece
denti ed alle previsioni. I 
programmi di espansione, i 
quali prevedono un aumento 
della quota di energia da gas. 
rispetto a quella da petro
lio. restano: tuttavia alcuni 
progetti di importazione dal
l'URSS e Iran (basali sulla 
scelta del trasporto via tubo) 
sembrano incontrare diffi 
colta. 

Il bilancio dell'AGIP confer
ma che questa resta, per fat
turato. la maggiore società 
italiana con 7.008 miliardi di 
ricavi. L'aumento è stato del 
19°o: l'utile di 56.4 miliardi 
viene destinato per 38.8 mi
liardi a copertura di disavan
zi di anni precedenti al 1976. 
per 2.8 miliardi a r iserva e 
per 15 miliardi in distribu
zione come dividendo. Gli am
mortamenti sono stati di 216 
miliardi e gli investimenti 
224 miliardi. Il comunicato 
della società afferma che la 
fonte degli utili sono le atti
vità minerarie « che ha be
neficiato di un rilevante svi
luppo dei ricavi ». La reddi
tività delle operazioni minerà 
rie dovrebbe incoraggiare Io 

ulteriore sviluppo delle ricer
che, previsto nel piano na
zionale per l'energia, anche 
se queste presentano maggio
ri difficoltà tecniche e quin
di anche maggiori costi di in
vestimento. 

Curiosamente la ricerca di 
idrocarburi sembra avere ot
tenuto nell'ultimo anno mag
giori risultati in territorio ed 
acque italiani che nelle ben 
più vaste concessioni all'e
stero. Infatti nel corso del
l'anno sono stati effettuati ri
trovamenti di gas a Set-
tala (Milano), in Adriatico. 
nello «Ionio e petrolio in un 
pozzo forato nel Canale di 
Sicilia (un r i t r o v a m e l e di 
petrolio è stato annunciato 
anche dalla Montedison a tre 
chilometri al largo di Sira
cusa) . All'estero, pur avendo 
scoperto mineralizzazioni in 
diversi paesi (Trinidad. Costa 
d'Avorio. Norvegia. Indone
sia. Libia. Inghilterra) la di
sponibilità di greggio prodot
to in proprio dalI'AGIP è ri
masta immutata a 12.7 milio
ni di tonnellate, (meno di un 
terzo del fabbisogno AGIP). 

L'AGIP ha lavorato com
plessivamente 37 milioni di 
tonnellate con una diminuzio
ne dell'8.0°o rispetto all 'anno 

precedente. Come per il gas. 
la riduzione viene posta in 
relazione alla riduzione dei 
consumi in Italia e di forni
ture a consociate estere. In 
Italia AGIP ed IP hanno ve.i 
doto 28 milioni di tonnellate 
tli prodotti: la loro (piota nel 
mercato nazionale è scesa dal 
31.5% al 31.1 'e. La consocia
ta AGIP Nucleare sta appron
tando la produzione di uranio 
nella miniera di Novaza e 
detiene jiermessi di ricerca su 
52 mila chilometri quadrati 
all 'estero. Nel campo geo 
termico (con l'ENEL) ed in 
quello della produzione di 
combustibili solidi (carboni) 
sono ancora in corso di ap 
prontamento le società opera
tive che realizzeranno i rela
tivi programmi di ricerca. 
acquisi/ione e sfruttamento di 
nuove fonti energetiche. 

La costituzione dell'AGIP 
Petroli è stata accompagnata 
da polemiche sulla attribu
zione degli incarichi: un fun
zionario. Sergio Orioli, ha la
sciato l'AGIP non essendo 
stata soddisfatta la richiesta 
di un incarico di maggior pe
so. A direttore generale del
la società è stato nominato 
Giancarlo Baldassarri 

mmam^^^^^^B^^ \ (.g perdita di bilancio è la spia di aravi responsabilità 

Il Banco di Napoli si risana 
cambiando statuto e consiglio 

Incompatibili i consiglieri designati dalle Camere di 
commercio - I depositi bancari saliti a 152 mila miliardi 

APRILE 
14 

ore WTT 
apertura al pubblico 
della 

56 
FIERA DI 
MILANO 

che si chiuderà il 

APRILE 
19 

alle ore m^ 
I giorni 18 e 21 aprile so
no riservati atta clientela 
direttamente invitata dagli 
espositori. In tali giorni non 
é consentito l'ingresso al 
pubblico generico. 

ROMA — La notizia che il 
Ranco di Napoli ha chiuso 
il bilancio del 1977 con una 
perdita di 13 miliardi e 300 
milioni ha messo in evidenza 
ciò che finora si sapeva in 
via informale, vale a dire i 
danni della passata gestione 
(di cui alcuni rappresentanti 
restano in posizione determi
nante alla direzione dell'isti
tuto) condotta all'insegna del 
clientelismo. La perdita assu
me rilievo non per la sua 
entità — dato l'ingente patri
monio del Banco — ma in re
lazione ai cospicui profitti 
portati in bilancio da al tre a-
zicnde bancarie nonché per 
il permanere di alcune delle 
condizioni che hanno determi
nato i risultati negativi. An
che la clientela del Banco di 
Napoli, infatti, paga quei for
ti scarti fra tassi d' interesse 
attivi e passivi che caratte
rizza in generale la gestione 
bancaria in Italia. Tuttavia 
in questo istituto i margini 
prelevati non >ono sufficienti 
a coprire gli oneri abnormi 
creati dai vecchi amministra
tori. 

Il risultato di bilancio ri 
propone, dunque. l'esigenza 
che il consiglio dell'isti
tuto venga rinnovato allonta
nando i responsabili delle dc-
\ ia7i'oni gestionali. D'altra 
parte, in seguito alla attua
zione della legge 382 sulle de
leghe di funzioni alle Regio
ni la posizione di una parte 
dei consiglieri non è più com
patibile. Le Camere di Com
mercio che li hanno designa
ti non hanno più tale facol
tà che è passata alle Re
gioni. Questo diritto delle Re
gioni meridionali a contribui
re al rinnovo del consiglio di 

amministrazione è soltanto un 
aspetto del problema più ge
nerale di dare all'istituto una 
direzione capace di assumere 
la responsabilità del risana
mento. Sembra ovvio, tutta
via. che l 'adeguamento dello 
statuto alle nuove realtà e 
l'approvazione parlamentare 
del nuovo apporto dello Stato 
al fondo di dotazione debba
no andare di p a n passo. 

Alcuni dati diffusi dalla 
Banca d'Italia mettono in evi
denza le condizioni notevol
mente positive entro le quali 
le banche hanno operato nel
l'ultimo anno. I depositi ban
cari sono aumentati da 
123.404 a 152.014 miliardi _di 
lire nei dodici mesi del 19«<. 
Notevolissimo l'incremento 
del deposito a nsparmio (da 
60.254 a 74.141 miliardi) nono
stante che il piccolo rispar
miatore sia spesso maltrat ta 

Tupini lascia 

la presidenza 

dell'Alitalia 
ROMA — Giorgio Tupini 

ha r a s s e g a t o le dimissioni 
da presidente dell'Alitalia e 
del Credito fondiario (Banca 
in cui TIRI ba una parteci
pazione». con una lettera in
dirizzata al presidente del
l 'IRI Petrilli il 22 marzo scor
so. Nella let tera Tupini mo
tiva le sue dimissioni « per 
aver assolto con il r i torno 
dell'Alitalia al profitto, al 
compito affidatogli di coope
rare al rilancio della socie
tà » e per u n a sua valutazio
ne « sulla situazione e le pro
spettive delle P P S S . ». 

to in banca. I conti correnti 
sono aumentati da 63.150 a 
77.873 miliardi. Gli impieghi 
delle banche sono passati da 
72.602 a 79.150 miliardi di li
re . Fra incremento dei depo
siti e desìi impieghi vi è una 
differenza di 23 mila miliardi. 

I bilanci che vanno pre
sentando le singole aziende 
bancarie rispecchia il dato 
generale. I-a Cassa di Rispar
mio di Genova, ad esempio. 
mette in evidenza un incre
mento del 33.8 per cento degli 
impieghi obbligatori, di teso 
reria e finanziari e del 10 
per cento nelle operazioni di 
credito ordinano, vincolate da 
una direttiva del Tesoro. I-a 
Cassa di Risparmio delle pro
vince lombarde CARIPLO ha 
acquietato il 32.80 per cento 
di depositi in più mentre ha 
aumentato il credito ordina
rio del 15.87 per cento. An
che qui vediamo operare le 
limitazioni al credito interno. 
Gli utili denunciati sono stati 
di 2.510 milioni nell'azienda di 
Genova e di 14.215 milioni 
in quella di Milano. Nei bi
lanci non si dice. però, co 
me si giunge a questi risul
ta t i : quali categorie di clien
ti hanno pacato elevati inte
ressi e chi no: chi ne ha ri
cevuti ed in quali proporzio
ni. In una conferenza tenuta 
ieri presso la sede romana 
dell'Associazione aziende di 
credito Franco Mattei. « c e -
presidente dell'Istituto banca
rio italiano, ha criticato se
veramente l'amministrazione 
pubblica per l'insufficienza e 
la mancanza di obiettività 
della informazione economi
ca. I-c banche, nelle relazio
ni di bilancio, non sono però 
da meno. 
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ENTREREBBERO PRESTO NEL FONDO INTERNAZIONALE 

Le valute dei paesi petroliferi 
stanno diventando «monete forti» 

ROMA — La notizia p:ù in
teressante — e più importan
te — di ieri per quanto ri
guarda i rapporti valutari è 
s t a ta quella proveniente da 
Washington secondo cui il 
Fondo monetar io internazio
nale o s ta rivedendo il pa
niere delle 16 divise utilizza
te per il calcolo dei diri t t i 
speciali di prelievo ». 

Ambienti dello stesso FMI . 
infatt i , h a n n o confermato che 
la corona danese e il rad 
sud-africano ver ranno elimi
na te dal paniere di cui so
pra per essere sostituite dal 
rial saudiano e dal rial ira
niano. 

L'ingresso, da to per prossi

mo. delle valute de: due pae- • 
-v. petroliferi arabi nel FMI ' 
— nel quale, lu t tav.a . i! dol- ' 
'.aro « pesa ancora por circa j 
un terzo » — si potrebbe in- i 
terpretare come "un uiteno- j 
re passo dei produttori ed ! 
esportatori petroliferi per re- ! 
golare ì propri affari inter
nazionali sulla base di un 
sistema mone tano più stabi
le. Un giornale finanziario 
newyorchese, peraltro, ha ri
ferito sempre ieri che Rocke-
feller starebbe t r a t t ando con 
l'Arabia saudi ta nuov. inve
stimenti di petrodollari ne
gli USA. Il che potrebbe rap
presentare una contropart i ta 
al fat to che i rial saudiani 

e iraniani diventano « mone 
te forti » entrando nel FMI 

In t an to ier: i mercati di 
cambio non hanno registra 
to particolari oscillazioni. Il 
dollaro non h a subito pres 
sioni eccessive ed e rimasto 
sulle quote precedenti. La li 
ra i taliana ha mantenuto il 
suo rapporto con la valuta 
americana, recuperando lo 
0.11 sul marco tedesco e lo 
0.22 sul franco svizzero, ma 
flettendo lievemente sia sul 
franco francese (meno 0.48» 
che sulla sterl ina (meno 0.32). 

Nella foto: il mercato azio
narlo di Tokio. 

Lettere 
ali9 Unita: 

II riconoscimento 
ai militari internati 
nei « lager » 
Egregio direttore, 

il 17 gennaio scorso, con 
sensibilità generosa e solle
cita della quale desidero dar
le atto ed esprimere ricono
scenza. nella rubrica « Lettere 
«//'Unità » comparve la mia 
segnalazione relativa alla leg
ge 1" dicembre 1977 n. 907 in 
merito al conferimento del 
distintivo d'onore di « Volon
tario della libertà » agli ex 
internati militari in Germania. 

La notista lui riscosso il 
prevedibile interesse nella va
sta massa degli ex internati 
superstiti i quali mi hanno 
travolto mediante lettere e 
telefonate, per conoscere det
tagli e soprattutto per essere 
edotti circa la procedura da 
seguire per ottenere la auto-
rizzatone a fregiarsi del di
stintivo. Ciò pertanto, speran
do di non abusare della cor
tesia già usatami precedente
mente. gradirci soggiungere 
che il disegno di legge ri. 5M 
di inizativa dei senatori Cai-
garle, Saragat, Nonni. Terra
cini, Albertim. Bartolomei e 
Forma prevedeva anche il 
conferimento della medaglia 
d'oro al valor militare agli 
ex internati in Germania, nel 
loro complesso. « per l'ecce
zionale difesa che esso fece 
dell'onor militare e per le 
forze che sottrasse ai nemici 
della libertà del popolo ita
liano » e che questa parte 
venne poi disattesa in sede 
di conversione in legge del 
citato disegno. 

E concludo precisando che 
il u distintivo » è concesso 
dal distretto militare di ap
partenenza. su domanda (in 
carta libera) dell'interessato 
e previo parere dell'Associa
zione nazionale ex internati 
(ANEI), tenendo presente che 
le domande devono essere 
presentate entro il 31 dicem
bre 1978. 

Confido che /'Unità vorrà 
soccorrermi e trarmi così dal
l'impegnativo imbarazzo di 
dovere evadere un monte di 
richieste. 

Dott. PIERO LAVA 
(Savona) 

Le lingue e 
la cultura delle 
classi subalterne 
Caro direttore, 

la polemica che caratteriz
za all'esterno e all'interno del 
nostro partito la discussione 
intorno alla bozza di propo
sta di legge comunista sulla 
valorizzazione della lingua e 
della cultura friulana e che 
ha trovato vivace riscontro 
anche su questa rubrica mi 
spinge a intervenire, sia pur 
schematicamente, su alcuni 
equivoci in cui ritengo incor
rano molti compagni e che 
causano, inutile negarlo, an
cora talune perplessità sulla 
iniziativa. 

1) La distinzione « lingua » 
o « dialetto » è irrilevante e 
deriva generalmente da ragio
ni politiche. Ad esempio, nei 
censimenti austroungarici i 
friulani venivano considerati 
come gruppo etnico distinto 
s>a dagli italiani (venetojont) 
che dalle altre nazionalità. 
Nella Confederazione elvetica 
il ladino è considerato lingua 
da circa mezzo secolo; da 
noi è stato tutelato in Sud-
Tirolo assieme al tedesco, nel 
Trentino solo con una legge 
votata unitariamente lo scor
so anno, mentre sono tuttora 
ignorati i ladini delle valli 
contigue in provincia di Bel
luno. Gli sloveni delle valli 
del Natisene non sono mai 
stati riconosciuti dal nostro 
Stato come tali. E si potrebbe 
continuare, dimostrando con 
innumerevoli esempi che al
cuni Stati si sono creati uf
ficialmente una lingua (una 
Koinè) che non vantava prc 
cedentemente alcuna letteratu
ra scritta, mentre altri hanno 
disconosciuto l'esistenza al 
loro interno di gruppi allo
glotti con peculiare civiltà a 
lunga tradizione letteraria. 

2) Gli Stati socialisti gene
ralmente rispettano e promuo
iono lo sviluppo (quindi an
che linguistico, elemento fon
damentale di identità) di tutti 
i gruppi e nazionalità al loro 
interno, in base ad un inalie
nabile principio leninista. 
vientre negli Stati capitalistici 
l'elemento dominante tende a 
fagocitare ed opprimere !e 
minoranze (nella logica più 
ampia della sopraffazione del 
debole da parte del pm for
te). 

3) Introdurre nella scuola 
le lingue e la cultura delle 
classi subalterne significa non 
solo favorire nei discenti le-
spressivita, la trasmissione 
immediata e spontanea del 
pensiero e l'acquisizione di 
una maggior padronanza 'col 
metodo comparato) anche 
dell'italiano standard, ma ri
proporre anche una <r civiltà » 
con principi di alterità rispet
to a quelli dominanti, tra
smessi nell'ultimo secolo at
traverso un modello lettera
rio filo borghese, monolingue 
stico. dogmatico e quindi e-
marginante per le classi po
polari. 

4) Con questo principio del
ta * cultura alterna » :/ mo
ri mento operaio deve riac
quisire il proprio patrimo
nio storico (sacrifici, lotte, 
sfruttamento, solidarietà, ecc t 
combattendo e sostituendosi n 
quegli organismi e associazio
ni che hanno cercato di im
brigliare Tidcntita linguistica 
all'assetto economico - sociale 
del passalo (con operazioni 
regressive, folkloriche, verna-
colori) smorzando ìe poten
zialità di collegamento con le 
nuove tematiche sociali e l'esi
genza di rinnovamento. 

Sarebbe nostro grave errore 
continuare a confondere la 
gestione della « friutanita « 
con la * questione friulana ». 
senza saper individuare la ne
cessità di rivalorizzazione del 
patrimonio culturale e lingui
stico delle classi subalterne. 

GIUSEPPE MARIUZ 
(S. Vito al T. • Pordenone) 

Non approva 
l 'orario flessibile 
per le comunali 
Signor direttore, 

ho letto su/Z'Umtà che il 
comune di Genova ha conces
so ad oltre 100 dipendenti co
munali del settore personale, 
a titolo di esperimento, l'ora
rio flessibile: cioè la possibi
lità di entrare fra le S e le 9 
del mattino, allo scopo di a-
gcvolare il personale femmi
nile in difficoltà circa l'accom
pagnamento a scuola dei figli 
o per chi ha altro da fare. 

Nel momento in cui Ber
linguer chiede sacrifici alla 
classe operaia per uscire dal
la crisi, questa concessione ad 
un personale che fa 37 ore e 
mezzo alla settimana, cioè due 
ore e mezzo in meno del per
sonale dipendente dalle azien
de private, mi sembra alquan
to inopportuna. Anche perchè 
si creano sempre più cittadi
ne di serie A e cittadine di 
serie B- e cioè dipendenti co
munali che al mattino vanno 
a lavorare tranquilli perchè 
sanno i figli al sicuro a scuo
la e altre madri, invece, che 
lavorano pensando se i figli 
saranno arrivati sani e salvi 
a quella stessa scuola. 

ROSA GARIBALDI 
(Imperili - Oneglla) 

Una scuola di 
liuteria famosa 
in tutto il mondo 
Cara Unità, 

ha avuto l'effetto di un ful
mine a Cremona la notizia 
secondo la quale un gruppo 
di liutai affermati stranieri si 
sarebbero messi d'accordo 
per non riconoscere più il 
diploma della « scuola di liu
terìa » cremonese in quanto la 
formazione acquisitavi non è 
sufficiente. Di questa carenza, 
gli studenti si erano accorti 
già parecchi anni fa. Ma oggi 
il loro malcontento è esplo
so. In più di cento, prove
nienti da tutti i paesi del 
mondo, si astengono dalle le
zioni. Hanno formato delle 
assemblee permanenti per la 
ristrutturazione. 

Nella scuola di liuteria, clic 
è un istituto professionale, 
sono d'obbligo delle materie 
che nulla hanno in comune 
con la liuteria oppure sono 
tenute da professori senza 
formazione specifica. Le ore 
di laboratorio sono ridotte, 
tanto che in quattro anni di 
scuola equivalgono a selle 
mesi di lavoro giornaliero 
presso un liutaio. Sette mesi 
non fanno un liutaio, specie 
se non impara ne a restaura
re, né a montare, né a ver
niciare correttamente il suo 
violino, ne a incrinare un 
archetto. 

Con la contestazione, gli 
studenti mirano alla modifi
ca dello statuto della scuola 
per crearne una efficiente co
m'era alla sua fondazione, 
sperando che possa riprende
re la quotazione che gli spet
ta all'estero. 

LETTERA FIRMATA 
dagli studenti della scuola 

internazionale di liuteria 
(Cremona) 

Quanti anni di 
fatica per imparare 
a fare il sarto 
Signor direttore, 

sono un sarto-disegnatore 
di moda che difende come 
può l'artigianato sartoriale, 
con mostre di figurini, « me
se della sartoria » con lo scon
to del 10 per cento, valoriz
zando e facendo conoscere i 
vantaggi dell'abito su misura. 
Vorrei muovere alcuni rilievi 
riferendomi all'articolo appar
so sull'Unita di domenica S 
marzo, pag. 2. di Flavio Mi-
diclini quando, citando la 
manifestazione organizzata dal 
Giornale nuovo a Genova di
ce r. aleggia nella sala gre
mita di folla, quasi intti an
ziani. poche donne, qualche 
ciovane in completo attillato 
fatto su misura ». 

Non è la prima volta che 
ì giornalisti si riferiscono nei 
loro articoli all'abito su mi
sura come a qualcosa di ver
gognoso: lo associano con 
una classe sociale privilegia
ta. come un lusso che solo 
pochi si possono permettere. 
Questo è quanto dt più sba
gliato si possa dire e far cre
dere. Di sarti ce ne sono una 
infinità e di tutti i prezzi. 
Vorrei che lo faceste sapere 
ai vostri lettori. Mi farebbe 
piacere che almeno /"Unità ni 
ricordasse che gli ctigiani 
sTrti sono ari lavoratori che 
lavorano 10 12 ore al giorno 
per mantenere le proprie fa
miglie e che non tanno in 
cassa integrazione quando 
v.nv hanno lavoro. 

Il larnm del sarto artigiano 
oltre che un mestiere è una 
cultura che tutto il mondo r i 
rivi dia Solo in Italia si cer
ca di far sparire sempre te 
cose utili e belle. Come si 
può concepire che il contrat
to degli artigiani sarti sia co
me quello dell'abbigliamento 
m serie7 Per imparare un 
mestiere artigiano ci vogliono 
deali anni, poiché l'artigiano 
insegna a fare tutto e l'indu
stria solo ut particolare e 
perciò m mezza giornata gli 
apprendisti hanno già impa
rato. Potete capire che il da-
tore di lavoro artigiano in
contra notevoli difficoltà e 
se non dovesse sobbarcarsi i 
costi di anni di apprendistato 
un Italia mancano scuole ar
tigiane per sarti; la paga di 
un apprendista è di L. 300.000 
mila al mese) ci sarebbe più 
spazio per t giovani nelle sar
torie. 

FRANCO MAZZIERI 
(Milano) 


