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Nata! fabbrica 
Non ba fatto sosta 

uerra alla crisi 
Tante iniziative in tutta Italia - A Pomezia la direzione RICAM 
impedisce al vescovo di offìciare la messa nello stabilimento 

R O M A — U n a n n o dif f ic i le e q u i n d i u n N a t a 
le di f f ic i le . Per m o l t i l avorator i , l i cenz ia t i , in 
c a s s a i n t e g r a z i o n e , c o n la m i n a c c i a di c h i u 
s u r a de l la propr ia fabbrica , le f fò t iv i tà s o n o 
s t a t e un 'a l t ra o c c a s i o n e di l o t ta In t u t t o il 
p a e s e , da B o l o g n a a l la S a r d e g n a , d a Venez ia 
a P o t e n z a , d a L'Aqui la f ino a P o m e z i a O v u n 
q u e gli opera i m i n a c c i a t i h a n n o p a s s a t o la 
n o t t e d e l l a v ig i l i a d e n t r o le loro fabbr iche , 
c o n le f a m i g l i e , h a n n o o f f i c i a to la m e s s a , 
h a n n o t e n u t o a s s e m b l e e , i n c o n t r i . 

T a n t e in i z ia t ive , c o n u n u n i c o o b i e t t i v o : 
l ' o c c u p a z i o n e . Ed è s t a t o propr io q u e s t o lo 
s l o g a n p iù g r i d a t o n e l l a m a n i f e s t a z i o n e i n 
p iazza o r g a n i z z a t a a P o t e n z a . Propr io nel 
c e n t r o d e l l a c i t t à si s o n o d a t i a p p u n t a m e n t o 
1 lavorator i d e l l a «Magnet i -Mare l l i» , de l 
• G r u p p o Marzotto», d e l l o s t a b i l i m e n t o «Ave
na». Tut t i i n s i e m e h a n n o d e n u n c i a t o la g r a 
v i t à de l la s i t u a z i o n e o c c u p a z i o n a l e in B a s i l i 
c a t a d o v e a d d i r i t t u r a il q u a r a n t a per c e n t o 
d e l l a forza l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a è m c a s s a 
i n t e g r a z i o n e , d o v e si c o n t a n o q u a r a n t a s e t t e -
m i l a d i s o c c u p a t i e d o v e il p r o d o t t o i n t e r n o 
l o r d o nel pr imi s e i m e s i de l l ' 83 è c a d u t o d i 
q u a s i o t t o punt i . E ora , in a g g i u n t a , s t a per 
arr ivare un 'a l t ra raff ica di c a s s a i n t e g r a z i o 
ne: d u c c e n t o t r e n t a s o s p e s i a l l a «Marcil i - , t re -
c c n t o c i n q u a n t a a l l a «Marzotto» U n u l ter iore 
p e s o c h e la R e g i o n e n o n p u ò s o p p o r t a r e . 

C h i u d o n o le f a b b r i c h e , si r i d i m e n s i o n a 
l ' a t t i n t a p r o d u t t i v a s o t t o ì co lp i d e l l a cr i s i . 
M a ci s o n o a z i e n d e c h e s c o m p a i o n o pur a-
v e n d o un m e r c a t o , pur f a c e n d o parte di que i 
set tori in . e s p a n s i o n e - . E il c a s o d e l l a «Tecno-
c a s a - d e L'Aquila La s o c i e t à , c o s t i t u i t a a p p e 
n a undic i a n n i fa d a l l ' I s t i t u t o M o b i l i a r e I ta 
l i a n o e d a a l c u n i dei m a g g i o r i g r u p p i i ta l ia 
ni , 5>a a p a r t e c i p a z i o n e s t a t a l e c h e p m a t i , è 
u n o de . pochi centr i di r i cerca a p p l i c a t a c h e 

lavori per l 'edi l iz ia . U n e n o r m e p a t r i m o n i o 
di p r o f e s s i o n a l i t à c h e o r a d o v r e b b e a n d a r e 
d i s p e r s o - 11 c o n s i g l i o di a m m i n i s t r a z i o n e n e 
ha in fa t t i d e c r e t a t o la l i q u i d a z i o n e . U n a m a 
n o v r a c h e s a e b b e f i la ta l i sc ia , s e ì q u a d r i , 1 
t ecn ic i d e l l ' a z i e n d a , a s s i e m e a tut t i i l a v o r a 
tori n o n av e s s e r o d e c i s o d i b loccar la . L o t t a n 
d o a n c h e il g i o r n o di N a t a l e . 

• F e s t i v i t à di lotta»: u n ' i n i z i a t i v a c h e n o n 
h a c o i n v o l t o s o l o i l avora tor i , m a a n c h e la 
g e n t e , le i s t i t u z i o n i , le forze soc ia l i . «/l nostro, 
q u e i t ' a n n o . è un Natale diverso perché s m i n o 
costrettili r imanere in fabbrica, a presidiare gli 
stabilimenti che rappresentano per noi il sim
bolo ed una speranza per l avvenire: Q u e s t o il 
v o l a n t i n o d i s t r i b u i t o a l l ' u s c i t a d e l l e c h i e s e 
d a l l e l avora tr i c i e d a g l i opera i de l C o t o n i f i c i o 
O l c e s e - V e n e z i a n o . in l o t t a d a u n d i c i m e s i . E 
p iù o m e n o è lo s t e s s o m e s s a g g i o l a n c i a t o d a l 
l aborator i d i T r i e s t e ( c h e h a n n o o r g a n i z z a t o 
u n a m a n i f e s t a z i o n e a l l ' i n t e r n o d e l m u n i c i 
p io , c o n l e forze p o l i t i c h e ) d a que l l i d i B o l o 
g n a ( c h e d e n u n c i a n o u n a s i t u a z i o n e decisa*. 
m e n t e g r a v e : s o n o d u e c e n t o c l n q u a n t a o g g i 
le a z i e n d e in cr is i n e l c a p o l u o g o e m i l i a n o e, 
di q u e s t e , 136 a p p a r t e n g o n o al c o m p a r t o m e 
t a l m e c c a n i c o ) , e d a i m i n a t o r i d e l l ' I g l e s l e n t e 
( c h e h a n n o o f f i c i a to la m e s s a n e l l e m i n i e r e ) . 

I n i z i a t i v e p a c i f i c h e , f e s to s e , m a n o n è 
m a n c a t a l a p r o v o c a z i o n e : a P o m e z i a l - p r o 
prietar i d e l l a R I C A M o c c u p a t a h a n n o i m p e 
d i t o a! v e s c o v o di A l b a n o d i e n t r a r e p e r c e l e 
brare la m e s s a . N e s s u n p r o b l e m a : l ' a l tare è 
s t a t o s i s t e m a t o d a v a n t i al c a n c e l l o e le o p e 
raie h a n n o a s c o l t a t o il s a c e r d o t e d e n t r o l o 
s t a b i l i m e n t o . D a lì s e n e a n d r a n n o s o l o 
q u a n d o a v r a n n o r i c o n q u i s t a t o il l oro p o s t o 
di l a v o r o . 

s. b. 

Un piano di svili i i l 
Dall'Inviato 

V E N E Z I A — D e Michelis che 
ha sempre tenuto ad atteggiarsi 
un po' a padrino della citta, 
parla di Venezia come della 'fu
tura capitale dell'informatica: 
E a fargli eco sono in paiecchi. 
Perché sprecare tempo ed e-
nergìe per studiare e mettere 
insieme proposte che servano a 
far sopravvivere quella parte di 
Venezia che non compare mai 
sulle cartoline, ma che ne è una 
componente essenziale: una 
struttura industriale una volta 
formidabile, ma ora entrata in 
una crisi profonda1* Non è me-
glio puntare tutto sui gioielli 
della laguna, che richiamano 
gente dai cinque continenti, e 
lavorare su sofisticati progetti 
di un terziario o\anzato, di
spensatore di raffinati servizi 
per una società che l'industria 
se la deve lasciare alle spalle? 

È un punto di vista che certo 
ha il suo lancino e che. stando a 
quanto dicono sindacalisti e de
legati operai di Marghera, può 
spiegare in parte perché le loro 
lotte, le loro idee, le loro inizia
tive trinino spesso scarsa u-
diema. raccolgano più una di
stratta bene\olenza che non I' 
attenzione che meriterebbero. 
Nel disastroso panorama che 
offre l'industria italiana che co
sa a\ rà mai da r i»endicaregen
te che tutto sommato ha alle 
spalle una fonte di reddito che 
si deve ritenere pressoché ine
sauribile? Cosi ragionano m 
molti, con un buonsenso che 
potrebbe trovare apprezza
menti se non stridesse notevol
mente con ogni serio e fondato 
discorso intorno ai problemi 
dell'economia non solo vene
ziana o \ eneta ma anche nazio
nale. 

Perché, dicono gli operai di 
Marghera. tra Li Venezia di og 
gi e quella che ha in testa De 
Slicheh- c'è un bel salto. E le 

Si può salvare la Venezia 
che De Michelis vede morta 
Lavoratori e sindacato discutono un progetto per collegarc l'industria rinnovata alla città 
e al suo entroterra - Il retaggio prezioso di un apparato che conserva molte ricchezze 

parole non bastano a trasfor
mare le cose, soprattutto se le 
immagini più mirabolanti ser
vono a nascondere una realtà 
produttiva che ogni giorno va 
degradandosi Intorno a Vene
zia dieci anni fa c'era una chi
mica ancora fiorente, una robu
sta metallurgia, un cantiere e 
un porto che alimentava un'e
conomia marittima che è nelle 
più scontate vocazioni della cit
tà. Oggi tutto M è ridotto al 
punto che c'è chi non nasconde 
l'opinione che è meglio passare 
un coipo di spugna e non pen
sarci più. Restano loro, i lavo
ratori, a contestare testarda
mente la ragionev olezza di una 
tale scelta. Con quali ragioni? 

ili passato e passato e non si 
può certo tornare indietro ~ 
dice il compagno Moriotto, che 
è il responsabile del PCI per i 
problemi economici — ma bi
sogna pur sapere come, altra-
\ erso quali tappe si può arriva
re alla migliore integrazione tra 
l'incensata città dei serv izi e un 
apparato tecnologico e indu
striale che si regga in piedi E 
qui noi lavoriamo appunto s u 
questa idea- un processo di ri
strutturazione dell'industria 
che metta fine alla realtà del 
•polo» isolato e autosuffìciente 
e che dia vita invece a un pro
getto di sv iluppo integrato, con 
la citta storica e con l'insieme 

dell'entroterra veneto: 
In questo caso non sono sol

tanto parole. Ci sono idee, e-
spenenze, progettisti cui si può 
già fare leva. E c'è anche, non s i 
può dimenticarlo, il retaggio 
prezioso di un apparato indu
striale che conserva ancora 
molte ricchezze. Il cantiere na 
vale Breda, ad esempio, è l'uni
co in Italia che chiuderà i conti 
deìl'83 distribuendo dividendi. 
•E questo perche — dice Zam-
pieri, un fenico — è l'unico 
strutturato secondo un modello 
produttivo che prevede una 
pressocché totale autonomia di 
tutte le fasi dell'attività azien
dale. E cioè estremamente fles-
s>bile, capace di adattarsi rapi
damente a ogni richiesta del 
mercato. Esattamente il con
trario di quanto avviene nel più 
generale liaraccotie della Fm-
cantwri, oppresso da un buro
cratismo deleterio: E questo 
cantiere come può prendere 
posto nel processo di ristruttu
razione 'integrata- al quale si 
lavora'' 

•Se si porta a termine — 
spiega Ztimpieri — la trasfor
mazione informativa, cosa as
solutamente necessaria per ab
bassare i costi e migliorare il 
prodotto, si può prevedere an
che un consistente "ribalta
mento" all'esterno del sapere e 
dell'attivila legata alle nuove 

scienze dell'informazione. Co 
struìre insomma un indotto 
moderno E c'è di più- la tiessi-
bilità e la modernità del cantie
re sono utilizzabili per produ
zioni che anche se div erse dalla 
costruzione delle navi, tuttavia 
possono sfruttare le medesime 
tecniche. Si è già fatto per pon
ti, apparecchiature per la desa-
linizzazione e altro, che abbia
mo venduto agli ambi: 

Un analogo progetto stanno 
coltivandolo al Petrolchimico e 
c'è già una esplicita proposta a-
xanzata dalla direzione e consi
derata molto interessante dai 
sindacati. Si pensa di dar luogo 
a «una vendita a terzi di alta 
professionalità; in pratica ad 
una offerta di servizi partico
larmente complessi e qualifi
cati alla realtà produttiva del 
territorio veneto. tUn tale sup
porto — dice Melchiorre, un 
tecnico del Petrolchimico — 
potrebbe sv iluppare un indotto 
industriale altrimenti impen
sabile. D'altra parte — dice 
sempre Melchiorre — su que
sta strada dello sfruttamento al 
meglio del patrimonio profes
sionale e di serv izio e del decen
tramento dell'offerta bisogna 
assolutamente andare, perché 
lo richiedono i tempi Lanerossi 
e Marzotto, che stanno qui a 
due passi, comprano le fibre 
dagli olandesi invece che da 

noi, perché quelli garantiscono 
una assistenza continua e per
sonalizzata, e noi no: 

Gli esempi potrebbero conti
nuare. Sono tanti spicchi di un 
programma di politica indu
striale che si potrebbe fare e 
che inv ece non si fa. Ogni pezzo 
di questa gigantesca e preziosa 
macchina industriale che e 
Marghera pare condannato ad 
una solitaria consunzione. En
ti, ministeri, direzione fanno e 
disfanno ognuno per proprio 
conto. Così è per lo stabilimen
to Italsider, specializzato nelle 

, , • • •» 
seconde lavorazioni e utile a 
tutta l'area veneto-padana, tra
volto nel gran ciclone della crisi 
siderurgica. Così è per la coke
ria, l'unica operante sul v ersan-
te Adriatico, che si vorrebbe sa
crificare nella partita nazionale 
che ha per posta anche la so
pravvivenza delle tre dislocate 
sulla costa tirrena, a dispetto di 
un mercato che in buona misu
ra è fornito dai paesi dell'est 
europeo Così è anche per Li 
fabbrica di refrattari (materiali 
speciali che vengono usati nei 
processi di fusione ad altissima 
temperatura) sballottata dalla 
Fiat a un consorzio di privati e 
ancora alla Fiat e ora oggetto di 
oscure trattativ e con un gruppo 
giapponese, il tutto prescin
dendo dall'alto valore tecnolo

gico delle sue attività e dall'in
dubbia utilità che conserva in 
rapporto al resto della struttu
ra industriale circostante. Così 
è intine per l'alluminio: tra de
biti, risse regionali e incertezze 
cma la nitura e le prospettive 
della proprietà, potrebbe cola
re a picco l'unico polo specializ
zato e tutto sommato efficiente 
che ci sia in Italia 

Ma. a! di là dei singoli tassel
li di questo mosaico indecifra
bile, ciò che risalta à appunto la 
casualità dei processi che si de
terminano e l'indeterminatezza 
dei luoghi delle decisioni. 'Qui 
— dice Moriotto — non si deci
de nulla Siamo dei semplici 
terminali, ognuno dei quali ri
ceve impulsi e ordini uno m 
contrasto con l'altrot Arche 
per questa ragione nell'idea di 
politica industriale che la parte 
operata di Marghera sta co
struendo, uno spazio importan
te occupa la rivendicazione di 
una autonomia maggiore di Ve
nezia e del Veneto Solo in un 
tale contesto oltretutto, dice 
Moriotto, «si possono saldare i 
due pumi della nostra riflessio
ne, quello che riguarda la tra
sformazione di Marghera e 
quello che guarda a una ripresa 
dell'economia marittima, all'u
tilizzazione piena di quelle 
straordinarie opportunità logi
stiche che offre questa città: 

Venezia la bella, quella delle 
cupole d'oro e delle calli miste
riose, l'unica che il ministro De 
Michelis vede sopravvivere ai 
disastri industriali di questi 
anni, non avrebbe dav\ero 
mente da perdere dal fiorire di 
questa idea operaia di nuova 
programmazione dell'econo
mia Potrebbe anzi diventare la 
v etrina di una industria rinata 
e non solo il malinconico rifugio 
da un clamoroso fallimento, 

Edoardo Gardumi 

C'è un SIA nel futuro delle FS 
(con tanti «nodi» da sciogliere) 
R O M A — P u ò anche succede
re. oj;t;i. e, ci assicurano, succe
de spesso , che un carro merci 
(diciamo uno, ma dovremmo 
parlare di centinaia e. in qual
che caso, di migliaia) non ri
sponda all'appello, non si sap 
pia cioè dove si trova e che pur 
avendo a disposizione un «par
c o . più che ragguardevole non 
si possa disporre del carro ni 
momento in cui se ne ha biso 
Uno in una determinata stazio
ne. Potrebbe succedere doma
ni. invece, che le F S s iano in 
grado con un .parco carri, ri
d o n o di un quarto, se non addi
rittura della metà, di svi luppa
re una mole di lavoro pan a 
quella attuale, in tempi più ra
pidi e a costi ridotti. 

Il domani , in ques to caso, si 
chiama «SIA- che e poi la si,;la 
util izzala dalle ferrovie per in
dicare il .S i s tema informativo 
aziendale . U n s is tema al quale 
si sta già da t empo lavorando 
con l'avvio di studi s.u funzioni. 
attività e flussi informativi, che 

richiederà invest imenti dell'or
dine di svariate migliaia di mi
liardi, che determinerà profon
d e trasformazioni organizzati
ve. una .rivoluzione, professio
nale, ma di cui non si trova 
traccia, ad esempio, nel proget
to di piano poliennale del ie F S 
che prefigura il s i s tema ferro
viario del duemila . 

La .d iment icanza, riscontra 
ta nel piano poliennale non può 
non destare perplessità e 
preoccupazione. Sul fatto che il 
SIA lo si debba realizzare non 
ci sono dubbi per nessuno. Ciò 
non toglie che vadano chiariti 
molti aspetti e i moment i di 
realizzazione e di gest ione del 
s i s tema informativo. N o n si 
vorrebbe cioè — è questa , ad 
esempio , una riflessione emer
sa da un recente convegno or
ganizzato dai ferrovieri comu
nisti di Roma — che c o m e è 
successo nel passato l'informa
tica divenga il canale attraver
so cui far uscire con-ulercvoli 
masse di denaro pubblico in di

rezione del le varie mult inazio
nali operanti nel settore. S o n o 
non pochi gli interrogativi che 
susci ta , ad esempio , l ' ipotesi 
prospettata al Consiglio di a m 
ministrazione del le F S di assi
curare una partecipazione al 
75 'r ad una «privata, special iz
zata nella gest ione di dati , co
m e consulente per alcuni so t to -
s istemi e per la fase operativa 
del SIA. 

Insomma ci sono tanti inter
rogativi ai quali rispondere per 
avere la certezza che il progetto 
è istradato sul binario g iusto , 
perché si abbia la sicurezza c h e 
non si va avanti a tentoni o non 
si prepara un succoso piat t ino 
per le aziende private. N e s s u n o 
esclude che si debba ricorrere 
anche a consulenze es terne , ma 
esse sono tali — è uno degli in
terrogativi posti dal convegno 
del PCI — quando, ad e sempio , 
nei gruppi misti di lavoro s o n o 
in maggioranza rilevante i tec
nici di d i t te private'' E ancora. 
Perchè l'azienda non pianifica 

la formazione, nel medio termi
ne . dei suoi quadri? E se questi 
non ci saranno chi gestirà il 
S I A ? Saranno i privati? S o n o , 
quest i , altrettanti nodi politici 
da sciogliere per andare «alla 
costruzione di un s istema infor
mat ivo realizzabile, attuale , 
realmente collegato all 'evolu
zione compless iva dell 'azien
da . . 

Quali le indicazioni uscite 
dal convegno romano? Lo stra
potere del le multinazionali del 
set tore p u ò essere evitato. E 
opportuno, però, dare al Pae-e 
un «polo pubbl ico, dell'infor
matica, passando attraverso la 
realizzazione di un piano nazio
nale per l'uso e la realizzazione 
dei s i s temi informativi U n o 
dei nodi polit ici della quest ione 
è rappresentato dalla rete tra
smiss ione dat i (l'insieme, per 
intenderci , di cavi, macchine. 
programmi) il che significa per 
le F S dare risposte a d o m a n d e 
qua lr è possibile ammodernare 

! e rendere affidabile la rete del

l'azienda già e s i s t e n t e 9 Che 
ruolo potranno avere macchine 
e programmi già ir, funzione? 
S o n o util izzabili reti pubbl iche 
in via di sperimentazione' ' I co
munist i propendono per rete e 
programmi sot to il diretto con
trollo de l le Ferrovie del lo Sta
to . Pregiudiz ia lmente , però, 
vanno risolte le quest ioni dei 
requisiti del la rete, dei vantag
gi, degli svantaggi , dei cost i e 
dei tempi di esecuzione del pro
get to trasmiss ione dati . 

Ma t u t t o il progetto rischia 
di naufragare, come abbiamo 
accennato . s e l'azienda non rea
lizza una polit ica razionale lun
gimirante di forn-azione pro
fessionale Questo è infatti una 
condiz ione fondamentale per
ché un s i s tema informativo co
m e quel lo del le KS possa dare 
reali benefici alla col lett ività e 
non ,d ivenga , invece, u n insie
m e di programmi e procedure 
investibili . Ma quando si parla 
di professionalità bisogna — a 
giudizio dei ferrovieri comuni 
sti — pensare alla riconversio
ne delle professionalità obsole
te , all'arigiornamento di quel le 
funzionali , alla creazione di 
w:ove professionalità. Bisogna 
cioè pensare in termini concreti 
alla ferrovia degli anni duemi la 
e a costruirla giorno per giorno. 

Ilio Gioffredi 

Pensionati al minimo, 
anche nell'84 niente 
imposte sull'IRPEF 

Brevi 

R O M A — A n c h e n e l 1984 l 
p e n s i o n a t i a l m i n i m o n o n 
p a g h e r a n n o le I m p o s t e s u l 
r e d d i t o d e l l e p e r s o n e f i s i c h e 
(Irpef) . È u n o d e i r i s u l t a t i a c 
q u i s i t i d a i s e n a t o r i c o m u n i 
s t i n e l c o r s o d e l l a b a t t a g l i a 
s u l l a l e g g e f i n a n z i a r i a (pr i 
m a l e t tura) - il g o v e r n o s i i m 
p e g n ò a v a r a r e u n d e c r e t o in 
m o d o d a r e n d e r e o p e r a t i v a 
la d e t a s s a z i o n e a p a r t i r e d a l 
1 g e n n a i o d e l 1984. L'a l tra 
s e r a — a t a r d a o r a — l ' a s 
s e m b l e a d e l S e n a t o h a c o n 
c l u s o l ' e s a m e d e l d e c r e t o c h e 
o r a a t t e n d e l a r a t t i i c a d e l l a 
C a m e r a . 

N e l provv e d i m c n t o è c o m 
p r e s a a n c h e u n a n o r m a c h e 
a d e g u a le q u o t e d i i n d e n n i t à 
d i t r a s f e r t a i n e s e n z i o n e fi
s c a l e p e r ì l a v o r a t o r i d i p e n 
d e n t i . 

P e r q u a n t o r i g u a r d a i p e n 
s i o n a t i c'è d a d i r e c h e il l i m i 
te d i r e d d i t o ( l a n o r m a s i a p 
p l i c a a n c h e a i l a v o r a t o r i d i 

p e n d e n t i ) e s e n t e d a t a s s e è e -
l e v a t o d a l 4 m i l i o n i e m e z z o 
d e l 1983 a i 4 m i l i o n i 800 m i l a 
d e l 1984. R e s t a l a q u e s t i o n e 
— s o l l e v a t a d a l s e n a t o r i c o 
m u n i s t i S e r g i o P o l l a s t r e l l i , 
C l a u d i o V e c c h i e R e n z o A n -
t o n i a z z i — d i m e t t e r f i n e a l 
r ipe ter s i a d o g n i f ine di a n n o 
d e i var i p r o v v e d i m e n t i l e g i 
s l a t i v i p e r g a r a n t i r e l ' e s e n 
z i o n e f i s c a l e a i p e n s i o n a t i 
c o n t r a t t a m e n t o m i n i m o . 
M a il g o v e r n o n o n h a v o l u t o 
s e n t i r r a g i o n e e d h a r i s p o s t o 
p i c c h e a l l a p r o p o s t a d i r e n 
d e r e d e f i n i t i v o l ' a d e g u a m e n 
t o a u t o m a t i c o d e l l a ì n t a s s a -
b i l i t à d e l l e f u t u r e p e n s i o n i 
m i n i m e . U n a p r o p o s t a di 
g i u s t i z i a f i s c a l e c h e a v r e b b e , 
fra l 'a l tro , r e s a c e r t a l ' e s e n 
z i o n e f i s c a l e a i m i n i m i e a-
v r e b b e so l l ev a t o l ' I N P S d a l l e 
i n c o m b e n z e D u r o c r a t i c h e d i 
e m e t t e r e o g n i f i n e d ' a n n o 
m i l i o n i d i c er t i f i ca t i i n u t i l i . 
p r e p a r a t i n e l l ' i n c e r t e z z a l e 
g i s l a t i v a . 

Licenziamenti alla diga sul fiume Irminio 
RAGUSA — Natale «amaro* per i sessanta dipendenti dell Impresa Croia, 
che aveva vanto la gara d'appalto per la costruzione della diga sul fiume 
Irminio. nel ragusano. Proprio alla vigilia dellt, festività sono state, infatti. 
spedite le lettere di licenziamento a tutti lavoratori II provvedimento è stato 
adottato dall'impresa a seguito della mancata approvazione da parte dell'as
semblea siciliana di un disegno dì legge che avrebbe dovuto garantire la 
continuità della cassa integrazione, in attesa dei finanziamento delle opere 
previste dal «piano delle acquei. I sindacati avevano chiesto l'approvazione di 
un provvedimento stralcio che avrebbe dovuto consentire all'impresa la conti
nuità dei lavoro alle maestranze. 

Economia '84: le previsioni di sette banche 
ROMA — Quale sarà l'evoluzione dell'economia italiana e m particolare degS 
aggregati e dei flussi finanziari nell'84? Sette importanti istituti di credito 
(BNL. Coma. Credit. Banco Roma, Banco Napoli. Banco Sardegna. San 
Paolo) hanno fornito a «Para Bancaria», la rivista trimestrale, le previsioni 
elaborate dai rispettivi uffici studi Ne è emerso un panorama caratterizzato da 
a'euru elementi di grande interesse, crescita del PIL dell uno e mezzo per 
cento, inflazione di due, ire punti superiore all'ipotesi governativa, tassi di 
interesse al lufclo di fine '83 . deficit pubblico a 100 mila miliardi, credito 
totale interno a 140 mila miliardi circa 

Il dinaro perde nei confronti della lira 
TRIESTE — Il dinaro jugoslavo sta progressivamente perdendo quota nei 
confronti di tutte le va'ute estere, compresa la Ut a Nei confronti della nostra 
moneta ha perduto, nel giro di un anno, oltre otto punti La quotazione 
ufficiale de.la Banca centrale di Belgrado dava intatti ne1! ottobre '82 il cambio 
di 4 38 corrispondenti a 22 83 lire per dnaro Neil ottobre di quest'anno la 
parità dinaro lira era scesa a 6 81 corrispondente a 14 68 Uè per dinaro, con 
un deprezzamento qu.ndi di oltre il sessantaquattro per cento 

Cresce la disoccupazione in Alto Adige 
COL2ANO — Nel mese dì dicembre rispetto ad ottobre, il numero dei 
disoccupati in provincia di Bolzano è aumentata sia in paragone con le 
rilevazioni di ottobre, sia nel raffronto con il corrispondente mese dell 82 . A 
d.cembte g'i iscritt- al collocamento erano 8 4 5 4 contro • 6 238 di ottobre. 

Anche per il vino è crisi nera 
Galano esportazioni e consumo 
M I L A N O — Grido d'allarme 
per il vino. Nei primi se t te raen 
dell 'anno che si va ch iudendo 
vi è Malo un calo del le esporta
zioni del .i4'> in quantità e del 
15 ' . in vnli-re rispetto allo f é -
so periodo dt l VJ~>2 Anche il 
consumo interno, che attual
mente e Hi circa V7 h t n nnn-u 
prò capite continua a dare se
gni di fle^ione. 

II vino rappresenta per 1 Ita-
l.a il 1 2 ' . della produz.nr.e !<-r-
da vendibile delì'tt^ricoitor.'i ed 
è una delle poche voci attiv e dei 
nostri scambi apro alimentari 
con l'eMero Un'estender-i del
la difficoltà in questo settore a-
\ r e b b e quindi riflessi estrema
mente pravi sul l ' in-ieme dell'e
conomia agricola di molte re-
piom italiane 

La produzione italiana dell' 
ult ima vendemmia è s ta ta 
bbondante , ma non in misura 
eccezionale e ' . J : compensare 
la più scarsa produz.one avuta

ci globalmente nella Comunità 
europea 

I ó milioni di ettolitri in più 
prodotti dall'Italia (la produ
zione del 19SJ p Mimata sui 75 
milioni di ettolitri) M contrap
pongono infatti ai 7-10 milioni 
di ettolitri in meno prodotti 
nella CHE 1.3 F n n c i a ha avuto 
un calo rispetto all'52 di circa 9 
rrrhoni di ettolitri, la Germania 
Federale una minor produzione 
di 2.ó milioni di e t to l i tn . 

Comples- ivamente , quindi . 
la Comunità di -none di 162 mi
lioni di ettolitri di v ino, di cui 
110 sono costituiti da vini da 
tavola, il resto da vini di mag
gior pregio. A ques to quanti ta
t ivo vanno aceiunti 4 0 mil ioni 
di ettolitri di giacenze, 16 dei 
quali si trovano in Italia. Si 
prevede che 90 milioni d i e t to 
litri saranno assorbiti dal con
s u m o interno dei pses i produt
tori. Ó.T miimni rill'e-portazio-
ne, poco p-.u di 1S milioni per la 

dist i l lazione e 3 milioni per va
rie trasformazioni. Le g iacenze 
comunitarie alla fine della 
campagna dov "ebbero quindi 
ammontare a poco più d i 3 3 mi
l ioni di ettolitri, quasi 8 mil ioni 
in m e n o rispetto a quell i che 
sarebbero necessari perche la 
C E E decreti la dist i l lazione ob
bligatoria Da queste valutazio
ni s o n o esclusi i vini D O C che 
non sono soggetti a dscipl ina 
comunitaria Essi possono esse
re valutati in 10 milioni di e t to 
litri in Italia. 30 mil ioni in 
Francia, 11 milioni in Germa
nia. 

La produzione media italia
n i del l 'ult imo quinquennio è 
s ta ta di 77 milioni d i ettolitri . 
superiore dei 40'« al c o n s u m o 
i n t e m o . L'Italia è quindi al pri
m o posto nel mondo: la produ
z ione mondiale d i v ino è calco
lata sui 360 milioni di ettolitri 
di cui 171 nella C E E . Il conti
nuo caio del consumo interno e 

ROMA — I . 'oltanlalrc vols;c al t e r m i n e , e t e m 
po di bi lanci . Per l'agricoltura i ta l iana e s tato 
u n a n n o difficile \ i problemi di s e m p r e (debo
lezze s truttural i , pol i t iche carent i ) , si s o n o ag
g iunt i le ca lamita natural i (siccità), i tagli della 
Ccc. il peso del l ' inflazione. C o m e h a n n o reagi to 
i produttori a c n c o l i ? l'eco cosa ne penta Massi
m o IJcliolti. v ice pres idente del la ConfcoUiv ato-
ri. 

/ / maggior contributo dell'agricoltura al con
tenimento dell'inflazione, nel 19-v.ì. si può iti-
mare in almeno KKPO miliardi Tanto e il reddito 
mancato per gli agricoltori, i quali, pur aiendo 
prodotto quest'anno il 3ce m più, hanno guada
gnato di meno a causa della differenza tra glt 
aumenti dei coiti (al ritmo dell'inflazione, cioè 
IVi ) e quelli dei prezzi ai tendita detcrminati 
a Bruxelles (attorno al 9'e ) 

Troia così conferma la ittolita della agricol
tura italiana, ma anche la sua debolezza nel 
mercato aggravata dagli squihbn indotti dalla 
politica della Cee e dalla mancanza, da anni, di 
una icra politica agraria nazionale. 

I coltnaton italiani hanno dimostrato di i o -
fere e sapere reagire a questa situazione In par
ticolare la Confcolliiatort ha portatoaianti una 
mutatila costante su due fondamentali obietti-
11 la riforma della politica agricola comunitaria 
e l'attuazione di un piano nazionale itraordma-
rio di intenenti per il rilancio dell'agricoltura 
Il fallimento del vertice di Atene ha confermato 
purtroppo ti pessimismo della vigilia ed ora. in 
una situazione di incertezza, proiota nuoti pe
ncoli e preoccupazioni che chiedono una inizia
tila attiva del governo italiano. 

Sul piano interno, rclle posizioni assunte da' 
goicrno — dal lertice di Atene, al decreto per le 

le difficoltà che si incontrano 
nell 'esportazione creano gravi 
difficolta a questo fondamenta
le settore della nostra agricol
tura S e b b e n e l'italia sia la pri
m o posto come quanti tà e in 
grado di competere con succes
s o con la Francia anche sul pia
n o della qual i tà , il nostro paese 
non è s tato ancora in grado di 
dare un' immapine appropriata 
ai suoi vini sui mercati esteri 
•Questo — afferma Giovanni 
Guazzaloca, precidente del 
Consorzio nazionale vini "Col
t iva" — è dovuto alla polveriz-
z?zione del le aziende operanti 
nel set tore (sono circa 5000 le 
d i t te imbottigliatrici) e al lo 
scarso i m p e g n o delle pubbl iche 
istituzioni». Per le campagne 
promozionali , sia in Italia c h e 
all 'estero, tut te scoordiante, 
Mene spesa una cifra ridicola. 
a s s o l u t a m e l e inesistente ri
spe t to a q u a n t o viene speso per 
promuovere il consumo di be

vande alternative al v ino. Per 
Sbloccare questa s i tuazione è 
indispensabi le un'azione coor
dinata fra tu t te le forze impe
gnate nel set tore . 

Il «Coltiva», d'accordo con 1' 
ANCA-Lega , ha posto il pro
blema a tu t te le organizzazioni 
interessate , p n m e fra tu t te la 
Coldireitt . la Confcoltivatori , 

J.a Confagricoltura, la Feder-
consorzi , proponendo u n in
contro da tenersi entro la fine 
di gennaio per concordare un 
piano c o m u n e di azione. Tale 
piano, nel p i eno coinvolgimen-
to del Governo e del le Regioni . 
dov relitte comportare il lancio 
di una adeguata azione promo
zionale per dare al v ino i tal iano 
l ' immagine che le compete nel 
mondo , far capire l ' importanza 
del v n o nel l 'al imentazione e 
per coordinare l'azione c o m 
merciale dell'Italia sui mercati 
esteri. 

La stes«-a C E E deve essere 
impegnata ad estendere il con
s u m o del v ino nei paesi non 
produttori della Comunità el i 
m i n a n d o le altre barriere fiscali 
(la cui ent i tà spesso supera il 
valore commercia le del v ino) , e 
nei paesi terzi attraverso più 
cons is tent i a iut i all'esporxazio-
ne 

Bruno En fiotti 

NelV83 
è aumentata 
Voccupazione 
in Emilia 
Romagna 
BOLOGNA — Aumenta il 
lavoro autonomo, dimi
nuisce quello dipendente, 
ma a conti fatti l'occupa
zione cresce. E in estrema 
sintesi .1 quadro della si
tuazione della forza-lavoro 
in Emilia Romagna, così 
come esce da un'indagine 
dell'ufficio regionale del 
lavoro. 

I dati sono questi: alla fi
ne di luglio in Emilia si è 
registrato un aumento di 
duemila occupati rispetto 
allo stesso mese dell'anno 
precedente. E ciò è avve
nuto malgrado, nello stes
so periodo di tempo preso 
in esame, si sia registrato 
un calo nell'occupazione 
dipendente (meno 11 mila 
in agricoltura, meno 11 mi
la nell'industria). 

USA: 
continua 
il boom 
nella vendita 
di auto 
D E T R O I T — C o n t i n u a il 
b o o m d e l l e v e n d i t e d i a u t o 
n e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a . 
N e l l a s e c o n d a d e c a d e d i d i 
c e m b r e l e v e n d i t e h a n n o 
r a g g i u n t o l e c e n t o s e t t a n t a 
m i l a e s c t t c c c n t o q u a r a n t a -
n o v c u n i t à per l e a u t o d i p r o 
d u z i o n e n a z i o n a l e , c o n u n 
a u m e n t o d e l 25 .2 per c e n t o 
r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o 
de l l ' 82 . L a m e d i a g i o r n a l i e r a 
è di 2 2 m i l a e p a s s a , l a p i ù 
a l t a per q u e s t a d e c a d e d a l 
197R. 

S e c o n d o R o g e r B . S m i t h , 
p r e s i d e n t e d e l i a «Genera l 
Motors» , l e v e n d i t e d i a u t o 
v e i c o l i , a n c h e d ' i m p o r t a z i o -
n e , n e l p r o s s i m o a n n o p o 
t r e b b e r o t o c c a r e il l i m i t e d e i 
q u a t t o r d i c i m i l i o n i , l a c i f r a 
p i ù a l t a d a l 14,7 m i l i o n i d e ! 
1979. a n n o a l l a f i n e d e l q u a l e 
e b b e i n i z i o la g r a n d e cr i s i d e l 
s e t t o r e . 

Ballotti: 
investimenti 
per lo 
sviluppo 
(e unità), 
gli obiettivi 
dei coltivatori 

pennoni, adi emendamenti alla legge finanzia
ria — la colta una attenzione al! agricoltura 
magciore del passato. anche »c d'i persa insuffi
ciente L'iniziatila dei collii alari, e particolar
mente l'azione autonoma ed unitaria della Con-
fcnltnstnn, ha dunque ottenuto alcuni primi 
risultali significatiti 

A'ot crediamo che alla maggiore attenzione 
debba seguire nel nuoto anno una più concreta 
considerazione deli agricoltura come fattore di 
riequitibno e di suluppo. e che posanti essere 
finalmente risolti problemi come quelli della ri
forma del credilo agrano, di una numa legge 
poliennale di mlerienli. di azioni nvolte al con
tenimento dei centi e delle tariffe. 

Anche per questo (e non srilo per il nccenario 
contenimento dei così» del lavoro) le organizza-
ziorn agricole partecipano alla trattatila per la 

i erzfica deWaccordo Scotti Siamo cor.tinti che 
questa lenfica debba costituire una occasione 
cjfmche governo, sindacati, organizzazioni da-
tonali, mettano a fuoco punti concreti di nlan-
ciò degli ini Cs-limcnti per il nnnovamcnlo strut
turale e per lo sviluppo economico 

Perciò è necessario rilanciare rintziatiia. più 
cnc mai occorre ricercare la coniergenza tra le 
duerse organizzazioni Ancora una tolta saran
no determinanti l'azione e la tenuta unìtana 
della Confcoltivatori e l'impegno di tutte le sue 
componenti interne, affinché requihbno e il] 
punto di responsabilità preialgano s^gh ìr.te-, 
rem particolan e sulle posizioni di parte, di, 
fronte alle difficolta e d atte possibilità con cui si. 
chiude iiutil'anno e si apre il I9$4. > 

Massimo Bellotti 

AZIENDA MUNICIPALIZZATA 
FARMACIE COMUNALI 

RICCIONE 

IL PRESIDENTE 
v s t o l'art. 7 deDa Legge 2 / 2 / 1 9 7 3 . n 14 

r e n d e n o t o 
Questa AmmirasTranone intende appagare eoo procedura tfi cui 3H VX 1 
lettera a) deOa Legge 2 / 2 / 1 9 7 3 . n 14 i lavori r*. 
COSTRUZIONE DI FABBRICATO USO MAGAZZINO ED UFFICI PER 
FARMACIE COMUNALI 
Importo lavori a base d'asta L. 236 220.O00. 
l e O.tte interessale potranno clHetiere ri essere nvitate a"a gara mcirii-
Zanoo la ncrues'a al sottcscr t:o Pres-dc-iie presso la sede di via G 
Cesve . 115 - Riccone, entro 15 gg daaa data ds putobc&none del 
presente avviso sul boSettino Uffoa:e Res*c~.s1e. 
ASa richiesta dovè essere aHe.jaU ccp a r*t> cert f caio r* tscririone 
a3 A N C per la cat 2 deta nuo%a t3be"3 (4 eia al Decreto Mir=stero 
LL.PF*. n. 7 7 0 del 2 5 / 2 / 1 9 3 2 e per ta cUss.fica de»Vrporto 
Le netoeste di invito t>Ba gara non vincolano rA.TunanstT&nooe deOe 
Farmacie Comu^ai» 

K. "ESOENTE 

COMUNE DI BERNALDA 
PROVINCIA DI MATERA 

UFFICIO D! SEGRETERIA 

AVVISO DI GARA 
A norma r> o>anto previsto da* art 10 defla Legge 10 deeroora 1981. 
n 741. si rende noto che sari inietta una gara di licitazione privata con 
4 sistema r> cui ai) art 1 ietterà 01 deil» lego* 2 febbraio 1973. n 14, 
con d procedWnento disc«pl<nato dai successivo art 7. per l'appalto der 
iLAVORl DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO NATATORIO COPERTO 
IN BERNALDAi 
Importo a base d'appalto L. 6 9 3 518 0C9 - F- lanuto con mutuo 
<V*fi Istituto per • Credito Sportivo 

Le T » e s e interessate possono chiedere di essere invitate £"a UcilMo-
ne suddetta rnerAar.ie dor-.j,i(Ja n compctenta boto da presentarsi o 
far parverure a &JCÌ'O Comune a merro raccomandata entro giorni 15 
dasa da'a del presente avviso 
Per potar craedere l ammissione afta gva r> cha trattasi, r«ripresa dovrà 
essere iscritta reti ANC per la caiegorta 2' e per un importo di almeno L 
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dada Residenza Muroctpate. 13 dicembre 1933 

Il SINDACO 
Cosimo Pinofta 

http://accennato.se

