
ALIMENTAZIONE CONSUMI 
Troppi gli incidenti in casa: 

ora c'è il «vetro di sicurezza» 
In Francia obbligatorio per legge usare vetro stratificato nell'edilizia scolastica 

Nel Paesi del la C o m u n i t à 
e u r o p e a (escluse S p a g n a e 
Por toga l lo) si sono avu t i , nel 
1085, 30 mi la mor t i e 40 mi
lioni di feriti a c a u s a di Inci
den t i ca sa l ingh i Una b u o n a 
pe r cen tua l e di quest i inci
d e n t i è c a u s a t a d a vetri che 
si r o m p o n o u n u r t o a n c h e 
piccolo con t ro u n a por ta a 
vetri o u n a f inest ra può ave 
re, s o p r a t t u t t o per I b a m b i n i . 
conseguenze grav i ed a volte 
d r a m m a t i c h e ed I r r epa rab i 
li Un p r o b l e m a che a suo 
t e m p o si pose a n c h e per I pa 
rabrezza del le a u t o e c h e 
venne r isol to obb l i gando le 
case cos t ru t t r i c i a d Impiega
re vet ro s t ra t i f i ca to , con con
scguen t e r iduz ione degli ef
fetti negat iv i c a u s a t i da l la 
r o t t u r a di vetri In Incident i 
s t r ada l i II ve t ro s t ra t i f i ca to 
e Infatt i a d o t t a t o s o p r a t t u t t o 
pe r lo s u e pres taz ioni a n t l r a -
p lna m a e Indispensabi le 
non solo per la pro tez ione 
delle cose, m a a n c h e per la 
s icurezza del le pe r sone 1 
van tagg i del vet ro s t ra t i f i 
c a t o s o n o quel l i d i r i m a n e r e 
In ope ra d o p o u n forte u r to , 
di n o n d a r luogo a pericolose 
schegge e f r a m m e n t i , di con
t i n u a r e a pro teggere dagl i 
Intrusi e dagl i agen t i a t m o 
sferici a n c h e q u a n d o è Incri
n a t o 

C o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o 
avvlono In a lcun i Paesi s t r a 
nieri non esis te In I ta l ia a l 
c u n a n o r m a t i v a obbl iga to
ria re la t iva a l l ' u so del vet ro 
s t ra t i f i ca to (Cloe al vet ro «il 
sicurezza») per q u a n t o con
ce rne le s t r u t t u r e pubbl iche 
In F ranc i a , a d esemplo , esi
n e u n a prec isa legge che im
pone l 'uso del ve t ro -di s icu
r ezza ' nell 'edil izia sco las t i 
ca 

Il ve t ro s t ra t i f i ca to e c o m 
posto d a u n pacche t to di d u e 
o più l as t re d i spos te le u n e 
sul le a l t re t r a ogni copp ia di 
l a s t re d i ve t ro a r p o n e u n fo
glio In te rmedio di pollvlnll-
Gut l r ra le (pvb) In caso di u n 
u r to e s t r e m a m e n t e violento, 
sono le s ingole las t re c o m p o 
nen t i a rompers i nel p u n t o di 
I m p a t t o , m a gli In terca lar i 
plast ici t r a t t e n g o n o i vari 
f r a m m e n t i c o m p a t t i fra lo
ro Per venire Incon t ro alle 
esigenze d i a rch i t e t t i , p rò -

f o t t u t i , a r r e d a t o r i , app l ica -
orl di vetri sono s ta t i con

dot t i s t u d i appro rond l t l 
g i u n g e n d o a definire q u a t t r o 

Airtl Infortunio Anti Vandalismo 

famigl ie d i prodot t i c h e cor 
r i spondono c i a scuna a diver
se es igenze di alcurezza In 
s i n t o n i a con le d i re t t ive eu 
ropee In ma te r i a , q u e s t a 
suddiv i s ione In g r a n d i fami* 
gl ie cos t i tu isce u n a p r i m a 
Fondamenta le s i s t emat izza 

zione funzionale In u n se t to 
re di g r a n d e r i levanza socia
le qual è a p p u n t o quello del-
l ' an t in for tun is t i ca e della s i
curezza Ad o g n u n a di que
s te famiglio cor r i sponde un 
m a r c h i o , la cui funzione è 
quel la di pe rme t t e r e u n a Im

m e d i a t a c o m p r e n s i o n e de l la 
funzione pr inc ipale svol ta 
dal «vetri di sicurezza» a p 
p a r t e n e n t i a quel la famigl ia 
A b b i a m o quindi vetri «an* 
t l infortunlo», t an t ivanda l l -
smo*, «ant icr imine- e vetri 
•antiproiett i le» 

b.e. 

Dal Giappone 
per studiare 

(e acquistare) 
i nostri 

spaghetti 
Dal noi t ro cor ri i p ondante 
IMPERIA ~* Do\c si trovi 
Imperia, la piccola provincia 
situata all'esimio ponente 
ligure confinante con la 
Francia, non tulli lo sanno 
tarilo e che le targhe deli au
to 1M vengono sovente 
scambiate per quelle di Imo-
In che pur non fa provincia 
Usuo nome è invece più noto 
ali estero in quanto legato al
la dieta mediterranea the va 
di moda consentendo di 
mangiare spaghetti e consu
mare olio di olivn servii cor
rere il rischia di aumentare 
di peso 

Spaghetti e Italia formano 
un connubio indissolubile 
anche se poi non si sannoeu-

la marmellata a meno che in 
cucina non operi un cuoco 

Un premio per una 
tesi di laurea 

sull'alimentazione 

Per «limolare. 1 interesse 
del RIOV ini virso i problemi 
dell iltmcnUwtone l Istillilo 
biotti Uassanl e la misi i 
•Scienza e vita» h inno incin
ta un premio per i noni iu-
re.Ut II premio si annoili in 
due st /ioni h prima itti indi-
rizzo dietologit a t mi ir zio 
mitilo la secondi ad indi
rizzo to<no!(i|!!cr>uhm< ntiin 
entrambe finali/.' ite ili ih 
menta/ione vimini II pri-
mio — di 5 milioni pT ai nu 
na delle dui MVIOIH — si ri
volge tu laureili ira il 1 gì n-
nnm HHiG ed il 11 duembre 
1987 in medicina ^ u r i n a 
ria scienze biologie he far
macia inimica chimica in
dustriale ingegneria agra
na iclewe e tecnologie ali
mentari e microbiologie he 

emigralo In fatto di produ
r n e di spaghetti Imperia 
vanta antica Indiziane ed a 
Ponledassio, nell immediato 
entroterra vi e stato anche 
dedicato un musco II segre
to dilla loro bontà viene le
gato alla salubrità delle ac
que od alta capacita della 
manodopera Unwintoeomc 
10 e quel lo Ut i l i p roduz ione 
dell olio di oliva r icava lo da 
olive piccole, nere e gus tose 
perche prodot te In terreni 
ar idi 

I g iappones i pero dove si 
t rova Imper i a lo sonno e nei 
mesi scorsi una delegazione 
e venu t a a t r a t t a r e par t i te di 
olio che vogliono In piccoli 
recipient i df pl£i.slk a ò r i di 
ques te delegazioni ne e 
g i u n t a un a l t r a per t r a t t a r e 
11 p rodo t to spaghet t i Ovvia
m e n t e m u n i t i di apparecchi 
fotografici con iquafi r ip ren
dere tu t to , le cose a n c h e più 
ovvie le minuz ie m a t o n 
I i n t e n d i m e n t o di fare di tu t 
to tesoro e ha visi tato lo sta
b i l imento Acnesi f r a n o 
venditori della -Trading 
companv< venditori in vi ig 
gio p remio a Parigi t o n tap
pa ad Impern i - r s p o r t r i m o 
CO nu la mun ta t i di p islu il 
I . inno ed il 2U per t e n t o l is-
horbi 11 Giappone Lo s to r so 
a n n o r ispet to a quello p re t e -
den te 1*1»! a b b i a m o regi
s t r a to un inc remen to de I IG 
per t e n t o - si i iff inn i alla 
Agnesi Vi e un i gr inde t i 
l ena di acquist i n ipponica 
t he si i nh ressa deijii sp i 
«t i r i t i ed e h Ce e con più di 
' ' I O O puni i vendita Nei su 
pt r m ' i r k i t la p i s i i il ih m t 
Vie ne vi ndut i .1 •! r)0U lire I 
etili igr irnnui 

Akitsui 'u Solo dire More 
rie! d i p i r l i m t nlo alimi ut i 
zionc cicli i \ i s h o U n i r in 
re ha affi rm il ) IH l cursei 
dell i visil i e he «noi uni imo 
lt u i h c h t l H( l «blu imo t mi 
lo U n veeelii m a n Imi in e 
d vile s t ampe qu m i o si t ir « 
dizione pern i i 'l ih mi in in 
gì ire la p a s t a S iamo si ili 
In teressat i dal rie lo di lavo 
razione dal g r i n o al p u 
c h e t t o confezionato- !• t u l i o 
II ciclo e s l a to r ipreso t o n 
migl ia ia di foto da questi 

g iapponesi i cui viaggi nel 
vecchio con t inen te non sono 
m a i v a c i n z a m a sempre 
s tudio per apprende re In 
Giappone ogni a n n o vengo
no c o n s u m a t i 270 mila qu in 
tali di p i s t a c o m p r e s a la 
produzione nazion ile e he 
pero e fal la di s p i g h e t l i ai 
soja II 30» per cen to eh ta le 
c o n s u m o e r ipprese ni ito d i 
prodott i di import izione il 
9rJ p t r u n t o giunge d ih li i 
h i In Ci ippone soli m i o nei 
r is torant i e possibile trov ire 
un pi itto tli sp f l u t t i defi 
mio .un in ilio isol i o -

(ML,I t Pi rft Ilo pre s (Irrite 

del i l o inU ile 
dell u m o r i s m o ili [lordigli 
r i e he d i inni \ iw in qurt 
V irst t i i n du tu ir ilo e hi 
enuncio igl ospiti vuol ( i n 
un remilo . r r i m l c preti ir i 
loro un p i l io di sp i(. f i in 
(ori iglro e olio t o n (rutt i ili 
ni ire e mi pnnioili ro i un il 
pi io I il modo p i se rupi 

o u n r . pi r f ir i un 

' ì i ih II, I H M t, 
.1. II. fr t i r j , i 

nlr il e 
idi lir e 
riti ni i 

d i 
,li p . r me 

eltfli spec i l l i t i 
e eli II olio di ohv t I i poh n 
zi ibi i eh I mi ri ilo su e un 
pò mie rn izmn ih e m u n ì n 
s i c v » i| p u n t i n i ti (ti ip|M> 
ne agli ->i ili t nih d An e ri 

ca al een t ro nord dell Euro 
pa Per molti a n n i in modo 
e r r a t o si e pensa to che gli 
spaghet t i in te ressassero sol
t an to la nos t ra colonia, del 
resto q u a n t o mai n u m e r o s a 
e presente ovunque , della 
e m i g n z i o n e Poi si e fat ta la 
scoper ta che invece -affasci-
ni« a n c h e popolazioni che 
con noi come s to r t i t r ad i 
zioni g i s t r o n o m i a non han
no mai a v u t o mol lo in t o m u -
ne i m a n o il pi i t to di s p i -
gtietti t ond i l i con buon olio 
eli ohv i ne iv ilo d ili i i r i d i 
z ionak I iv oraz ione dei fran 
toi 

S tr i il n i u n io (Irli i d ie ta 
n u d i l i r rani i s ir inno gli 
sp eghi tti (pi ile -pi itto esal i 
l o t o m i the rm ino i gì ip 
pon i s i st ul t l ettoi IH IH tu l 
io il nume!» qu indo si v uole 
offrire un pi itlo i hi -cs ic-
d ili . i l l u n i t ru l iz ion ile si 
ricorre sovente ,LJI sp uJic t 
li il ih mi i ondil i etin olio di 
oliv i prr \e nu n l r d il nos t ro 
1 ti se I inti re sse pi r Itilpe 
ri i t o n l i presi n / t d i l l i i l i-
I i i un i r ppon the lo st . i 
dir i istr in 

I t i i iiqinst i di | mondo 
(HI put te d i s | g l i e l i e m 
c o r , lut i t -I i u n i r e i le pò 
letizi il 1 e di p rodu / oni < di 
mi u n i / ( ni n u o r a t iti i da 
slrul l i n •> i può diri i he si 
si i ri j. isii nulo un nt i rdo 
ir i I . n . h i e s t i sia pur i de 
le rmin il i il i un i moti i le 
e, it i ili t du l t n i t d i l t r r ine i 
e 11 possilnht i di soddisi ire 
un » n i luest i 

Giancarlo Loro 

13 chili di 
formaggio per 
ogni italiano 

PARMA — Gli I tal iani h a n 
no a v u t o a disposizione nel 
1934 tredici chili e m e z z o d ì 
formaggi a tes ta Nel 1985, la 
s i tuazione non e c a m b i a t a 
un g r a n c h é II te t to Ideale 
(dal p u n t o di vista m e r c a n t i 
le) del c o n s u m o e s t a t o fissa
to d a qua l che esper to in 16 
chili Un obic t t ivo t roppo 
«ambizioso»? C'è chi dice di 
si, chi Invece sos t iene che , 
propr io per le sue c a r a t t e r i 
s t i che ( c o n t e n u t o pro te ico e 
di grass i , facilita nel consu 
mo, var ie tà del tipi in com
mercio) , Il fo rmaggio d ispo
ne anco ra di mol te c h a n c e s I 
francesi, per esemplo , ne 
h a n n o a disposizione più di 
21 chili a t es ta I Paesi Bassi 
possono c o n t a r e su 15 chili a 
tes ta Ma ques te sono le p u n 
te della g e r a r c h i a d i s egna t e 
da l la FAO che, per difficoltà 
oggett ive, t iene sos tanz ia l 
m e n t e con to solo del Paesi 
che sono in g r a d o di p rodur 
re, a ss ieme al formaggio, a n 
che le s ta t i s t iche Non a caso, 
solo il Sud-Africa, nel cont i 
n e n t e nero, viene preso in 
cons ideraz ione dal le r i leva
zioni 

Sul la base dei da t i cert i d i 
sponibil i , la p roduz ione 
mond ia l e di formaggi viene 
indica ta In 12 361 000 tonne l 
la te nel 1985 Por cui o g n u n o 
degli ab i t an t i della Te r r a 
(c inque mil iardi) , avrebbe a 
dlposlztone c i rca d u e chili e 
mezzo di formaggio Rispet 
to ai 21 chili della F ranc i a , al 
15 del Paesi Bassi e, a n c h e , al 
13,5 del l ' I ta l ia , la differenza 
è g r a n d e Se ne deduce che 
u n r lequll lbrlo del la d o m a n 
d a — legata al la cresci ta del 
redd i to ed a l la unif icazione 
delle ab i tud in i a l imen ta r i , 
l ' una In s t r e t t o r a p p o r t o c o n 
l 'a l t ra — può far esplodere la 
produzione del fo rmaggi 

Da qui al 2000, se 1 processi 
di emanc ipaz ione del le a ree 
so t tosv i luppa te c o n t i n u e 
r a n n o a r i tmi c rescen t i , si 
dovrebbe verif icare u n a ve ra 
e p ropr ia esplosione dei con
s u m i di fo rmaggio Del d o p 
pio, del tr iplo? T u t t o è possi
bile Ma se a n c h e si passasse 
solo da l d u e chil i e mezzo p r ò 
c a p i t e a l c inque , le az iende 
che t r a s f o r m a n o 11 la t to s a 
rebbero cos t re t t e a r a d d o p 
piare la loro produz ione , a d 
In t rodur re nuove tecnologie 
per cor r i spondere a l la n u o v a 
d o m a n d a di m e r c a t o Al t re 
Imprese so rgerebbero nel 
Paesi che s t a n n o Inc remen
t a n d o gli a l l evamen t i di bo
vini, ovini e capr in i d a la t te 
D 'a l t ra pa r te u n ce r to mov i 
m e n t o In ques to senso si av 
ver te g i à 

L ' Indust r ia del formaggi 
s ta c o n q u i s t a n d o nuove 
aree Mllc, la r a s segna in ter 
naz iona le di tecnologie del 
se t tore la t t lc ro-casear lo che 
si svolgerà a P a r m a fra 11 7 e 
l ' i l apr i le 1987, p e r m e t t e r à 
di r eg i s t ra re megl io ques to 
m o v i m e n t o La par tec ipa
zione delle pr incipal i az iende 
che forniscono macch ine , 
Impian t i , proget t i per la con
servazione , t r a s fo rmaz ione e 
t r a s p o r t o del la t te pe rme t t e 
rà a n c h e di capi re c o m e si 
s t a o r i e n t a n d o la d o m a n d a 
in tu t t i i cont inent i 

I vini sardi 
partono alla 
conquista del 
«continente» 

C o n l 'uva che ogni a n n o si 
raccoglie in S a r d e g n a si po
t rebbero p rodur re ol t re 250 
mil ioni di bott iglie di vino di 
o t t i m a qua l i t à In rea l tà se 
ne p r o d u c o n o solo 23 milioni 
di bott iglie, 19 milioni delle 
qua l i vengono c o n s u m a t e 
nell 'Isola II vino sa rdo è 
quindi quas i t o t a l m e n t e sco
nosc iu to nel res to d I ta l ia e 
n o n lo m e r i t a Dice infatt i 11 
prof Luc iano Usseglio To-
masse t , d i re t to re deh Is t i tu 
to S p e r i m e n t a l e per l 'Enolo
gia di Asti «L'insulari tà de l 
la S a r d e g n a r a p p r e s e n t a In
n e g a b i l m e n t e u n n a t u r a l e 
co rdone san i t a r io nel con
fronti del parass i t i e degli 
agen t i a tmosfer ic i Inqu inan
ti La v i t ico l tura m o d e r a t a 
m e n t e in tens iva e le condi 
zioni amb ien t a l i consen tono 
v e r a m e n t e a l la S a r d e g n a 
u n a p roduz ione enologica 
q u a l i t a t i v a m e n t e e leva ta e 
a s s o l u t a m e n t e Indenne d a 
possibili i n q u i n a m e n t i s is te
mat ic i o accidental i*. 

Ora pe rò 1 vini sa rd i che 
finora ven ivano c o m m e r c i a 
lizzati In preva lenza nelle zo
ne dì p roduz ione a causa del
le difficolta di co l l egamen to 
con la penisola , vengono ra
z iona lmen te d is t r ibui t i sul 
m e r c a t o Sot to gli auspici 
de l l ' a ssessora to al l 'Agricol
t u r a della Regione S a r d e g n a 
è s t a t o Infatti r agg iun to un 
accordo fra un g r u p p o sele
z iona to d ì c a n t i n e sa rde ed 
u n a delie più impor t an t i so
cie tà lmpor ta t r l c i di vino — 
la Giovann i F e r r a r e t t o di 
Milano — pei la dis t r ibuzio
ne del vini dell 'Isola sull ' In
te ro t e r r i to r io naz iona le I 
vini sono s ta t i selezionat i fra 
le sedici denominaz ion i di 
or ig ine con t ro l l a t a di Sa rde 
g n a e t r a la più qual i f icata 
p roduz ione dei vini -da t avo
la», frizzanti e s p u m a n t i , e 
vengono sot topost i a severi 
control l i intesi a g a r a n t i r e 
l ' assoluta g e n u i n i t à ed il 
m a n t e n i m e n t o di u n livello 
di qua l i t à q u a n t o più possi
bile e levato 

Le sigarette che 
danno i numeri 

In Italia, a differenza di 
al tr i Paesi , n e s s u n a legge 
i m p o n e la r ip roduz ione sul 
pacche t to dei n u m e r i medi 
di condensa to di n icot ina 
So l tan to 18 m a r c h e lo fanno 
per libera scelta In tal caso a 
ga ranz i a del c o n s u m a t o r e ed 
in o t t e m p e r a n t i ad u n a pre
cisa n o r m a t i v a e m a n a t a dal 

monopol io nel 1977 tu t t e le 
par t i t e di ques te m a r c h e che 
vengono in t rodo t t e sul mer 
ca to I tal iano sono sot toposte 
ad anal is i net laborator i del 
monopol io p r i m a che ne 
venga a u t o r i z z i l a la vendita 
Leco 1 e lenco delle m i r c h e 
che r i po r t ano l da t i sul pac
che t to 

MARCA 

Philip Morris Ultra Lights 

R6 Ultra 

Craven «A» Ultra Mild 

Philip Morris Super Lights 

Murarti Ambassador Ultra Milo" 

Philip Morris Super Liqhts 100 S 

MS Lights 

Kim Supcrleggera 

Futura 

Meril 

Reemtsma R6 

Muratti Ambnssador Extra Mtld 

Multifilter PM Cxtra Lights 100 S 

Vantage 

Marlboro Lights 

Mercedes Spoaally Mild 

MS International Blu 

Gala 

1 tf 

i l 
SI 
2 5 

3 0 

4 0 

4 5 

4 5 

4 9 

5 0 

5 9 

75 

8 0 

8 0 

85 

8 7 

9 0 

9 8 

11 0 

11 0 

12 0 

0 
6 0» 

ti 
0 e 

1 ̂  
0 ^ 
U 
02 

0 3 

0 4 

0 4 

0 4 

0 4 

0 4 

0 45 

0 5 

0 6 

0 6 

0 7 

0 7 

0 6 

0 7 

0 7 

0 7 

0 5 

LEGGI 
L UNITÀ/SABATO 1 fi 

14 FEBBRAIO 1987 I I I 

E CONTRATTI 
filo diretto con i lavoratori 
Note e commenti 

I L DISEGNO di legge del 
governo r ecan te «norme 

in m a t e r i a di integrazione sa
lar ia le , di eccedenze del per
sonale e di t r a t t a m e n t o di di
soccupazione-, r ecen t emen te 
deposi ta to al la Camera , è già 
ogge t t to di una vivace discus
sione, dopo il lungo confronto 
prevent ivo con le par t i 

Il tes to governat ivo (4 titoli 
suddivisi in 23 articoli) è cer
t a m e n t e mer i tevole di un esa
m e più approfondito di quanto 
non si possa fare in questa pri
m a occasione, m a è soprat tut
to necessar io , da ta la ri levan
za sociale della ma te r i a , 
e s p r i m e r e un p r i m o giudizio 
d ' insieme cercando di coglie
r e gli e lement i essenziali 
Questo giudizio non può che 
esse re negativo, senza d i s c o 
noscere l 'esistenza, su punti 
specifici, di e lement i positivi 
(in pa r t i co la re l 'e levamento 
— c o m e anche previsto da 
una proposta di legge del Pe i 
da t e m p o presen ta ta — del
l ' indennità di disoccupazione 
ord inar ia dal le a t tua l i anacro
nist iche 800 l ire giornal iere al 
15% — 20% da l 1990 — della 
retr ibuzione) 

Il tes to del governo si pre
s e n t a più che c o m e una rifor
m a della Cassa integrazione 
guadagni (Cig), c o m e una nuo
va normat iva sugli esuberi , 
ossia sui l icenziamenti collet
tivi Da questo punto di vista 
si spiega ia stessa distribuzio
ne quant i ta t iva degli art icoli 
(solo 4 r iguardano la Cig), m a 
sopra t tu t to l 'esclusione di al
cune m a t e r i e preannuncla te 
Mi r ifer isco al l 'assenza di 
qualunque norma sulla Cig or
d inar ia , che necessita urgen
t e m e n t e di essere rivista, al
m e n o pe r p e r m e t t e r n e l 'e
s tensione agli impiegat i (com
presi quelli , pur con opportu
ne limitazioni, delle imprese 
edili e agricole) e per d a r e 
ce r tezza a l lavora tor i sulle 
anticipazioni del t r a t t a m e n t o 
P a r e che il minis t ro del Lavo
r o abbia promesso su ques te 
quest ioni un disegno di legge 
specifico, m a propr io questa 
sce l ta d imos t ra che ciò che 
monopolizza la sua at tenzione 
è sop ra t tu t to l 'el iminazione 
degli esuber i In questo qua
d r o a s s u m e un va lo re negati
vo la restr iz ione delle cause 
integrabi l i , con l 'eliminazione 
della Cig s t raord inar ia in caso 
di cr is i economiche set tor ial i 
o locali (finora prevista dalla 
L 164/1975) 

Le intenzioni del governo 
sono chiar i te nella s tessa re la
zione introdut t iva che accom
pagna il tes to di legge, laddo
ve si af ferma che si persegue 
• l 'obiet t ivo di r icondurre i 
t r a t t a m e n t i di Cassa integra
zione guadagni al la loro fina
l i tà or iginar ia , che è quel la d i 
sostegno a l reddi to di lavora
tor i dei quali si p r o g r a m m a la 
r iammiss ione al lavoro» men
t r e i lavorator i «strut tural
m e n t e eccedenta r i non posso
no non vedere risolto il loro 
r appor to di lavoro» Da qui la 
n o r m a che impone la messa in 
mobi l i tà dei lavora tor i ecce
denti (che si configura c o m e 
una fo rma di l icenziamento 
collett ivo) en t ro dodici mes i 
(nelle precedent i versioni si 
pa r l ava di sei mesi , m a la so
s tanza non cambia granché) 
dal l inizio del p r o g r a m m a di 
r i s t ru t turaz ione che ha origi
na to 1 in tervento della Cig 
s t raordinar ia , la cui dura ta 
m a s s i m a è prevista in t r e anni 
prorogabil i a cinque Al te r 
mine dei dodici mesi è previ 
sto un periodo brevissimo — 
30 giorni — in cui procedere a 
un e s a m e congiunto t ra le par 
ti per ev i t a re i l icenziamenti 
In caso di disaccordo la Com
miss ione regionale per 1 im
piego (Cri) avrebbe 60 giorni 
di t empo per t en ta re una nuo
va conciliazione, fallita la 
quale , la parola definitiva 
sull a c c e r t a m e n t o degli esu
beri spe t t e rebbe a l Cipi 

COME SI VEDE il princi
pio della contra t taz ione 

è qui sos tanzia lmente aggira
to e svuotato Non sol tanto 
pe rchè i t e m p i previst i pe r la 
cont ra t taz ione finale sono esi
gui, m a sopra t tu t to perché 
p r i m a di a r r i v a r e a ta le fase 
non è espl ic i tamente previsto 
alcun dovere dell impresa di 
fornire a l s indacato informa 
zioni sul p r o g r a m m a di ri 
s t ru t turaz ione dt incontrarsi 
con questo al fine di vcrifi 
c a r n e I andamento per preve
nire negat ive r icadute occu 
pazlonali 11 s indacato viene 
cosi ch iamalo in causa quando 
o rma i le scelte dell impresa in 
m a t e r i a occupazionale sono ; 
già s t a t e fat te sono s ta te rose 
operant i e quindi sono a quel ! 
punto irreversibil i ' 

E c e r t a m e n t e vero che bi 
logna dis t inguere la funzione 
dell integrazione sa lar ia le da 
misu re necessarie di sostegno 
al reddito del disoccupato (ed 
è perciò che va previs to un ra 
glonevole l imite t empora le al 
la du ra t a della Cig) ma la Cig, 
accusa ta finora di maschera
r e l l icenziamenti va r iforma
ta nel senso di potenziare il 
suo ruolo di s t rumen to per la 
difesa dell occupazione e del 

La riforma della Cassa 
integrazione non diventi 
libertà per i licenziamenti 
tessuto produttivo, non per 
esplici tare, come nel testo go
vernativo, 11 contrar io, to
gliendo anche la maschera al 
l icenziamenti stessi1 Altri
menti non di r i forma, ma di 
contror i forma bisognerebbe 
par la re La determinazione 
degli esuberi non può quindi 
che avvenire, se avviene, alla 
fine del p r o g r a m m a di inter
vento della Cig, durante il 
quale vi sia s ta to un continuo 
rapporto di contrat tazione t ra 
le pa r t i pe r uti l izzare ogni 
s t rumento a l ternat ivo al li
cenziamento e alla stessa Cig 
a zero o re 

T V ALTRO CANTO la acci-
*-* t a cehtra l lzzat r ice del 
governo che affida al Cipl ogni 
potere non el iminerà 1 pesanti 
difetti di burocrat ismo già 
presenti (non prevedendo ad 
esemplo alcun obbligo di anti
cipazione del t r a t t a m e n t o I la
vorator i si t roveranno esposti 
a ogni r ica t to durante tempi 
di a t tesa che giungono fino ai 
due anni) 

Infine non prevedendo il go
verno alcun potere per a lme
no congelare i l icenziamenti 
da pa r te delie s t ru t tu re pub
bliche, l 'attribuzione al Cipl 
dell 'ul t ima parola sull'Indivi
duazione degli esuberi (che 
già ha fa t to s t r i l la re gli insa
ziabili esponenti della Confln-
dustr ia) appa re t roppo debole 
I lavoratori cosi licenziati 
avrebbero di fronte un perio
do di 30 mes i a l Nord (42 a l 
Sud) in cui godere di un'inden
nità di mobil i tà a sca lare a l 
Nord dal 19" mese in poi (al 
Sud da l 31") l 'Indennità si ri
dur rebbe a l 70% del t ra t ta 
mento di Clgs, per giungere 
dal 25- mese fino al la fine a l 

Le risposte 

«0% (al Sud dal 37- me te ) I l 
lavoratore verrebbe quindi 
punito perché non trova lavo
ro, m e n t r e proprio colora c h i 
vengono espulsi, a p p a r t a i » » -
do alle fasce meno forti, ne
cessitano di maggiore prela
zione La stessa r i serva del 
20% por I lavoratori In mobi
lità sulle nuove assunzioni, 
priva, com'è nel tes to gover
nativo, di un rea le potere d i 
Imposizione della Cri a l dato
re renitente, È p r i v i di effica
cia 

Deludenti sono pure a l t r e 
norme lungamente a t tese , co
m e 1 estensione della Cigl a l -
1 edilizia (che 11 governo re 
stringe ai casi di manca to o 
r i ta rda to pagamento del l 'ente 
pubblico) come pure pericolo
se sono lo norme t rans i tor ie 
che porterebbero al licenzia-
mento quasi immedia to colo
r o che sono In Cig p r ima de l l ' I 
gennaio 1980 

In conclusione non s l amo 
cer to di fronte a una legisla
zione di sostegno alta contra t 
tazione ma ad una sponda le
gislat iva a l le esigenze dell ' Im
presa di sgravars i di manodo
pera Ben venga il d ibat t i lo 
pa r l amen ta re su questa m a t e 
r ia abbiamo una nostra ben 
diversa proposta di leggo (pre
sen ta ta fin dal giugno scorto) , 
ma nessuno si illuda di f a re 
passare cosi com'è II tes to go
vernativo, a l t r iment i si torne
rebbe indietro r ispet to a quan
to di positivo si è invece l a t t o 
con Tapprovazione (col voto 
favorevole del Pel) della rifor
m a de) col locamento ( logie 
665) 

ALFONSO GIANNI 
(deputa to d e l Pe l 

del la commissione Lavoro) 

Raggiungimento dell'età 
pensionabile e indennità 
sostitutiva del preavviso 
Cara Unità 

gradirei sapere se ti rag 
giungimelo dell età pensio 
nabde (60 anni) può costituire 
giusta causa dt recesso per il 
lavoratore col diritto a perce-
pire I indennità sostitutiva di 
preavviso ai sensi dell artico
lo 2119 Ce ultima parte del 1" 
comma Così mi pare sostenga 
il Ghidim ^Diritto del lavoro 
— Cedam 1985 — pagg 
411 412) citandoperò in nota 
una giurisprudenza che SJ tità 
al caso dei datore di lavoro a 
cui sa rebbe consentito di Si 
cemiare il dipendente per 
giusta causa quando raggiun
ge letà pensionabile A meno 
che si interpreti tale giuri 
^prudenza come ambivalente 
e quindi anche per il recesso 
da parte del lavoratore 

ALFIO ADANI 
(Modena) 

Ancora di recente la Corte 
di cassazione (seni 19novem 
bre 1985 n 5700 in foro In 
liano marzo 19H6 parte V p 
7» ha ribadito che il lavoratore. 
il quale in mancanza di tiau 
sola contrattuale di automati 
ca risoluzioni del rapporto bia 
stato licenziato ad nuturn pn 
mddel r.iggiungimcnlodell i 
tà pensionabile macondecor 
renza differita a tale momen 
to ha diritto ali indennità di 
mancato preavviso Nellos^ei 
so senso si era pronunciala la 
Cassazione 2? gennaio 1981 n 
657 (in Foro Italiano Rep 
198*1 voce Lavoro «rapporti» 
n 2108) e Cassazione 29 aprile 
1980 n 2868 (ivi 1981 I 175) 
mentre in senso contrario si 
sono espressi alcuni giudici di 
mento (tra cui Tribunale Mi-
lano •! febbraio 1%.* t Preturo 
Mi ino 11 luglio 11)83) 

Come già intuisce il coiipa 
gno Adam nella propria lene 
n tale giunspruden/ì si nle-
fisco ali ipotesi in cui il rece 
dente sia il datore di lavoro 
Qu dora dunque il datore ai 
lavoro licenzi un proprio di 
pendtnte che avendo ra^ 
giunto 1 età pensionabile non 
ha pm la tuteli de Ih lee-ce 
004/db e dello Statuto deCe 
comunque corrisponde re.li 
1 indennità di mincato pre iv 
viso nella misura preusta du 
contraititoHeiti\idt lavoro l 
ciò non soli mto ni I ciso di 
ni incita comunic I*K ne de i 
recedo al momento dtl coni 

pimento dell età pensionabile 
(il che è scontato) ma anche 
nel caso in cui il termine di 
preavviso sia stato formal
mente rispettato mediante 
una comunicazione pervenuta 
al dipendente prima ehi com
pimento della predetta età e 
con efficacia differita a tale 
momento 

Il ragionamento svolto dal-
la Suprema corte può essere 
così sintewzato Prima del 
compimento dell età pensio
nabile il datore dt lavoro non 
ha il potere di licennare ad 
nutum il dipendente essendo 
ancora questi tutelato dalla le
gislazione limitativa dei licen
ziarne nti mdi\ iduah Rag
giunta letà pensionabile, U 
stabiliti del posto di lavoro 
cessa e conseguentemente ti 
ditore di lavoro riacquista U 
facoltà de 1 recesso ad nutum « 
normi dell articolo ÌÌI& Codi
ce civile facoltà che prescinde 
dalla sussistenn di una giusta 
causa ex articolo 2U9 Codice 
civ ile ovvero di un giustificate» 
motivo poivhe essa dipende 
esclusi*, urnente dalla volontà 
de 1 datore di lavoro il quale 
però deve dare il preavviso 
(oppure corrispondere 1 in
di unita sostitutiva) che co
mincia a dt corre re pertanto 
da l uè momento 

Queste argomentazioni, di
rette ehiar une nte a tutelare il 
•contri» nu de bolei non sono 
appluabih ali ipote-M m cui ti 
rceedente sia d lavoratore 
Non entra ce riamente in gioco 
1 articolo 2U"J Codice civile, 
che contempla la diversa ipo» 
tesi di una giusta causa iche 
non conse nta la prosecutione, 
anthepnvvisoria dell'appor
to» Qui il rapporto di lavoro 
può inve te proseguire salvala 
fai oltà di entrambe le parti di 
recedere ad nutum con il ri
spetto però dtl termine di 
pmwiso 

\1 hvoritnre che raggiun
ta letà peminnahile non in
tendi prost giuri il rapporto e 
peri-imo coi su*) mbile — in 
mincma de divina, accordi 
ce n il d i«ori di lavoro — di 
comuni., ire formalmente la 
vul ma di recedi re con i) ri* 
spi no d.l (trinine, contrattua
le E superfluo nature che. «*> 
sendu li fuo'tà di receder* 
e m preavviso riconosciuta 
s tnpit al d pendente questi 
pu1) nnniftstmh anche prima 
(ili r.u^iuru multo, dell età 
pi nston ih , t (t rn » 
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