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L'Istat conferma: nel '95 le vendite sotto l'inflazione 
Solo la grande distribuzione riesce a tenere il passo 

Crisi del commercio 
pagano i piu piccoli 
Anche il '95 per il commercio al dettaglio non e stato un 
buon anno. Nel complesso 1'indice delle vendite e rimasto 
inferiore al tasso di inflazione. Ma sono soprattutto i piccoli 
esercenti a pagare la crisi persistente dei consumi. La gran
de distribuzione reagisce alle difficolta molto meglio. In tre 
anni, dal '92 al '94, le imprese commerciali si sono ridotte 
di quasi il 18%. Solo I'anno scorso il saldo tra aperture e 
chiusure e tomato positivo. 

• ROMA II settore del commer
cio contmua a risentire pesante-
mente della crisi dei consumi. Gli 
ultimi dati statistici confermano 
che nel 1995 la gran massa dei pic
coli esercenti non e riuscita a tene
re il passo. II ricavo delle lorovendi
te e risultato inferiore al tasso di in-
flazione. Non tutti naturalmente 
hanno pagato nella medesima mi-
sura. Piu I'azienda commerciale e 
plccola e ptQ e risultata indifesa. Se 
la sono cavata meglio i settori della 
grande distribuzione e, anche se in 
misura solo marginalmente supe-
rlore, queill della distribuzione me
dia. Non tutti 1 comparti poi sono 
stati egualrnente penalizzati. Men-
tre e sicuro che negli ultimi mesi le 
cose invece che migliorare sono 
andatepeggiorando. 

led I'lstat. I'istituto di statistica, ha 
reso note le sue rilevazioni riguar-
danti rintero 1995. Secondo le sue 
rilevazioni che riguardano I' intero 
comparto del commercio fisso al 
dettaglio (piccola, media e grande 
distribuzione: la prima con non piu 
di 9 addetti, la seconda lino a 19, la 
terza oltre i 20), 1' indice delle ven
dite ha segnato nell'insieme del-
I'anno una crescita del 4% sul 1994 
(contro un tasso di crescita dei 
prezzi al consumo del 4,7%). Per i 
generi alimentari la crescita e risul
tata del 5,6* (contro un aumento 
dell' indice settoriale dei prezzi del 
6,1%) 

Un ulterior* rallentamento 

II dato dell' intero anno e influen-
zalo, rileva sempre i'lstat, dal ral-
lentamenlo dell1 ultimo trimestre 
del 1995 che ha visto una crescita 
tendenziale (cioe rapportata all'a-
nalogo periodo dell'anno prece-
dente) limitataall'l ,9%contro tassi 
di aumento negli altri tnmestri pari 
rispeltivamente al 2,9, al 6,5 e al 
5,2%. 

Sempre nel quarto trimestre del 
1995, praticamente tulle le voci n-
sultano in aumento salvo il settore 
non alimentare della piccola distri
buzione che ha visto un calo dello 
0,2%. Per il comparto alimentare la 
crescita trimestrale su base annua e 

stata del 4,3%, mentre per i prodotti 
non alimentari si riduce alloO, I % 

I dati Istat confermano inoltre, 
come si e detto, che la grande di
stribuzione nel quarto trimestre del 
'95 e andata meglio ( + 5,3%) ri-
spetto al piccolo commercio 
(+1,3%) e alia media distribuzio
ne (+1 , 5*) E i dati dell' intero an-

Ogglldatl Istat 
Inflazione 
confermata 
al4,5%amaRO? 

Attesa peril dato sull'lnflazioriedi 
marzo, die I'lstat rcndera noto oggl. 
Le prevision!, sulla base del dati resl 
notl alia fine dello scorso mese dal 
nove capoluoghi campione, Indicano 
una dlscesa fino allfvellodel 4,5%. 
Se la tendenza mlsurata dai 
rilevamenUloalltrovera conferma 
nel dato uffidale dell'lstttuto dl 
statlsUca, I'lmHcedei prezzi 
reglstrera in marzo II quarto ribasso 
consecutive. Dal chlacchierato +6% 
dl novembre, accompagnatoda voci 
dl fughe di notUe e movimenti 
speculatJvi sul mercati, la cresdta dei 
prezzi in Italia si e ridotta di un punto 
e mezzo in un quadrimestre, 
tomandovicinoaivaloridelfebbraio 
1995(+4,3%)eaquel4%diventito 
ormai la quota Fazio, dopo die II 
Covematore della Banca d'ltalia I'ha 
indicate come Irveilo necessarlo per 
dkhiarare superata la fase di 
emergenza e tomare ad allentare la 
stretta monetaria. La consistente 
corsa a rttroso dei prezzi in quesfj 
prlml mesi deH'anno poggia su due 
f attori determinanti: da un lato la 
gelata dei prezzi alia produzione che 
pertre mesi sono rimasH 
asohitanwnte Immobill e 
neiruHJmo mese sono cresduti dello 
0,2% e, aall'altro il vantaggioso 
raffronto con gtl scallnl mensili di 
Inlzio '95 quando la crescita dei prezl 
scomo gll effetd delle misure sulle 
imposte indirette della mamma 
correttiva. 

no confermano la persistenza di 
questo fenomeno anche se in for
ma meno accentuata + 6,6% nella 
grande distribuzione contro il 4% 
della media ed il 3,6% della piccola. 

L' analisi merceologica pud es-
sere approfondita per i comparti 
della grande e media distribuzione 
le cui vendite hanno presentato un 
tasso di crescita cumulato del 6,3%: 
nei due gruppi le vendite alimentari 
crescono del 7,7%, mentre quelle 
non alimentari crescono del 4,7% 
La disaggregazione di quest' ultima 
voce da poi aumenti dell' 8,1% per 
elettrodomestici-radio-tv mentre i 
casalinghi crescono solo dello 0,4% 
e la voce libn e cartolena dello 
0,5% 

Le cifre dell'lstat confermano le 
ragioni del malessere che sono sta
te al centro, nelle scorse settimane, 
di mamfestaziom di protesla della 
categoria e di molte polemiche La 
persistenza stagnazione dei consu
mi intemi, che nell'ultimo anno so
no rimasti pressoche stabili 
( +1%), colpisce soprattutto la fa
scia piu bassa dell'offerta commer
ciale. Dal 1992, anno dell'inversio-
ne della congiuntura positiva del-
l'insieme dell'economia italiana, il 
settore della distnbuzione nel suo 
complesso non e piu riuscito ad 
usciredalla crisi £ riuscito a stare a 
galla chi aveva i mezzi per nstruttu-
rare la propria attivita, le imprese 
minon invece hanno perso punti 
In tre anni, dal '92 al '94, le imprese 
al dettaglio si sono ridotte da 
742.000 a 627.000, con una caduta 
percentuale del 17,7% 

II saldo toma positivo 
Nel '95 questa tendenza sembra 

essersi attenuata e, secondo alcune 
stime, il saldo tra apertura e chiusu-
ra degli esercizi commerciali e tor-
nato positive 

Se a questo quadro si aggiunge 
I'aumento della pressione fiscale 
che negli ultimi due anni, soprattut
to ad opera dei condoni. e stato 
consistente si puo facilmente am-
vare a comprendere le radici del 
malessere venuto a galla negli ulti
mi mesi e entrato prepotentemente 
anche nellacampagnaelettorale 

Unnegoziodi una stradacommerdaleaRoma.Aslnistra, Alberto Zuliani president* Istat Marco Brunl/Master Photo 

Imminent! 
Idecretlsull0% 
Non paghl 
a 65 anni 

La prossbna setthnana I minister! del 
Lavoro e de) Tesoro emanano i due 
decrerj intermlnisteriall die 
nuncanoall'applkazkHKdel 
contributo del lO'/t, aNa luce delU 
dbdplina approvata recentemente 
dal consiglio di mlnbtri, ma anche 
del rHIevi al precedenti decreti da 
parte del Consiglio di Stato, die II 
aveva censuratjperdiesuperavanoi 
conflnltracdatjoallaieggedi 
riforma deile penskmi, confini 
piiittostoampllatidaldecretoiegge 
delta settimana scorsa. Sul contenuB 
ddnuoviprowedimentidrcolaiio 
soManto mdbcrezloni. La prima 
riguarda 1'esonero degli 
uHnsessanb''iquennldal 
pagamento del contributo: a 
quell'eta non riusdrebbero a 
maturare il dirltto a pensione. La 
seconda riguarda le categoric di 
professionisti per le quail esbte una 
casta previdenzlale. II contributo si 
verserebbeall'lnps, ma le somme 
relative sarebberogestttedallacassa 
della categoria a cui apparttene II 
lavoratore parasubordinato. Infatti II 
Consiglio dl Stato aveva ritenuto 
illegittimo II precedent* decreto 
laddove permetteva II versamento 
alia cassa professlonale e non 
all'lnps, come previsto dalla riforma 
delle pensioni. 

Accordo per lo stabilimento di Praia a Mare: orari flessibili e 97 nuove assunzioni 

E Marzotto punta sul Sud 
«E un accordo storico a cui bisognera far riferimento per 
una nuova stagione si sviluppo e occupazione al Sud». Sal-
vatore Barone, segretario nazionale dei tessili Cgil, raccon-
ta I'accordo per lo stabilimento di Praia a Mare (Cosenza) 
del gruppo Matzotto. Orari flessibili, investimenti, nuova 
occupazione (97 unita). E la prima volta, dopo dieci anni, 
che nel «polo tessile cosentino» si registra un'inversione di 
tendenza: occupazione invece di cassa integrazione. 

DAU NQSTRO INVIATO 

ALOO VARANO 
I PRAIA A MARE (CS) «All'inizio rariodi lavoro salvaguardando il sa-

e'era stato qualche mugugno. Si 
traltava di cambiare abitudini e tra-
dizioni, ma quando abbiamo mes-
so in Ilia tutti i vantaggi - riduzione 
deil'orario, parita di salario, nuovi 
investimenti, nuove assunzioni -
nessunohaavutodubbi» Vincenzo 
Pern, operaio della Merlana, grup
po Marzo tto, nassume cosi le tappe 
della svolta che, alia fine, hanno 
portato a un accordo destinato a fa
re stona nel Mezzogiorno e nel di-
battito tra gli sponsor del salari dif-
ferenziati al Sud e i sindacati per i 
quali si puo far tutto ma nel rispetto 
dei contratticollettivi di lavoro. 

Salvatore Barone, segretario na
zionale della Filtea-Cgil, gli occhi 
ancora arrossati per il sonno perdu-
to, awerte soddisfattO' «E difficle 
stabilire qual'e il piu importante de
gli obiettivi raggiunli.Abbiamo un 
orano flessibile che diminuisce !'o-

lario fino all'ultima lira. £ la dimo-
strazione che al Sud sono possibili 
accordi rigettando la logica del sa
lario differenziato, cioe delle gab-
bie, osservando i contratti nazionali 
e tutelando i diritti dei lavoratori. 
Inoltre, ci saranno trenta miliardi 
circa di investimenti in alta tecnolo-
gia e, per la prima volta dopo anni 
di segni contrari, 97 nuovi assunti 

II polo tessile cosentjno 
Una fabbrica collocata nel meri-

dione avra un ruolo di traino, strate-
gico, nell'intero gruppo Marzotto. 
Praia a parte, io credo, abbiamo fir-
mato un accordo che dovra e potra 
diventare punto di rifenmento per 
una nuova stagione di investimenti 
e occupazione al Sud». Praia a Ma
re, nell'alto tirreno cosentino, e sta
to in passato uno dei grandi cuori 
del «Polo tessile.' calabrese che ne

gli ultimi dieci anni e entrato pro-
gressfvamente in ensi fino al dram-
ma di una disoccupazione totale 
che sfora il 30 per cento e una gio-
vanile che viaggia, disperata, attor-
no al 60. Qui, a Cetraro, a Castrovil-
lari e negli altri paesi del "Polo tessi
le* a partite dagll anni ottanta ci so
no state soltanto dismissioni, cassa 
integrazione, diminuzione di occu-
pati negli antichi impianti che han
no finito con il giocare un ruolo 
sempre piu marginale all'intemo 
dei rispettivi gruppi. E in questo 
quadro che si colloca I'accordo fir-
mato tra la direzione della Marzot
to, le segreterie nazionali e territo
rial! dei tessili di Cgil, Cisl e Uil e la 
Rappresentanza sindacale unitaria 
della Merlana, azienda che produ
ce tessuti per i segmenti medioalti 
del mercato europeo Anche alia 
Merlana negli ultimi annic'era stata 
un'aria da crisi «anche se I'azienda 
- racconta Pem - ha sempre avuto 
un atteggiamento morbido, di 
smantellamento progressivo senza 
fattitraumatici». 

Spiega Barone. "Abbiamo indivi
duate) un modulo che non sacnfica 
nessuno. La gran parte della produ
zione, circa il 70 per cento, alia 
Marzotto serve per l'autunno-inver-
no. Per primavera-estate hanno bi-
sogno solo del 30. Noi abbiamo 
concordatoche per 28 settimane, il 
periodo che prepara l'autunno-in-
vemo, si lavorera sette giomi su set-

te, per otto ore. Gli operai seguiran-
no lo schema: tre giomi lavon, il 
quarto riposi. Le altre venti settima
ne si lavorera cinque giomi su sette, 
da lunedl a venerdl, con tumi di sei 
ore. La media orana annua sara di 
35,2 ore a settimana. Tutti gli open 
avranno 4 settimane consecutive di 
ferie, tutte le giomate di riposo pre-
viste per festivita ed ex festivita e in 
piu una riduzione media effettiva di 
due ore settimanali. Alia fine, con 
I'accordo a regime, ogni operaio 
avralavorato 1580orel'annoeilsa-
lario di ogni mese sara pari a quello 
che si prende per un lavoro che 
prevede 40 ore settimana!i». 

Un accordo pilot* per II Sud 
La Marzotto non sara costretta a 

conservare merci in magazzino 
con tutti i rischi connessi e potra 
meglio seguire i'andamento di un 
mercato non costante. II gruppo 
aprira a Praia a Mare una nuova li-
nea per i filati che verra affiancala a 
quelle del tessuti che, coi nuovi te-
lai, saranno completate. «Un mve-
stimento di circa 30 miliardi che 
consentira 97 nuove assunzioni» di
ce Barone. «Naturalmente questo 
sviluppo e reso possibile dal fatto 
che a Praia s'e accumulata una 
straordinaria espenenza professio-
nale e la stessa Marzotto ha interes-
se a fare di queila fabbrica un punto 
di forza strategico per lintero grup
po... 

Cofferati e Ingrao a un seminario della Cgil. Realacci: «Appuntamento neH'anniversario di Cemobyl* 

«Mai piu il lavoro contro Fambiente» 
Una manifestazione comune nell'anniversario di Cemobyl 
per un «lavoro pulito», rilancio del programma per il recu-
pero dei centri storici, «clausola ambientale» per la revisio-
ne del trattato di Maastricht sono gli appuntamenti a breve 
tra sindacato e ambientalismo in vista di un rapporto desti
nato a crescere. Nuovo modello di sviluppo e potere pub-
blico rafforzato al centro di un seminario della Cgil. L'inter-
vento di Pietro Ingrao e le conclusion! di Cofferati. 

PIEHO Dl 
• ROMA "Come qualche volta ci 
accade tra diritti e bisogni, anche 
nel futuro ci capitera di scegliere tra 
ambiente e lavoro. Fino ad ora ab
biamo scelto sempre il lavoro In 
awenire io spero che non sia cosl». 
Sergio Cofferati non poteva segna-
lare con maggiore chiarezza queila 
che egli stesso definisce una «pro-
fonda discontinuita.. nella cultura e 
nella pratlca del sindacato II leader 
della Cgil e naluralmente consape-
vole che si e solo agli inizi, che tra 
mondo del lavoro e queslione am-

SIINA 
bientale il rapporto e ancora tutto 
da costruire Ma una cosa e certa 
da len gli ormeggt sono stau defini-
tivamentesciolti. 

Questo passaggio e awenuto len 
in un seminario della Cgil che ha vi
sto - 6 difficile dire dopo quanto 
tempo - Pietro Ingrao varcare il por-
tone di corso d'ltalia. Ingrao nel suo 
inlervento aveva invitato il sindaca
to ad essere «meno timido» a nven-
dicare un intervento di un «potere 
pubblico rinforzalo... «C'e una gros-
sa battaglia cullurale da fare - ha 

detto Ingrao - contro una cultura 
neo-liberista che vede nello Stato il 
male o il danno e che intende alfi-
dare la tutela di certi beni come 
l'ambiente o in genere i beni cultu
ral) al mercato... Entro questo qua
dro di considerazioni Ingrao nven-
dica 1'mserimento nel calcolo del 
Pil di «una serie di beni immateriali*. 
come l'ambiente, per costruire 
«una strategia dello sviluppo soste-
nibile.. 

Ingrao trovaascolto 
E questa volta I'anziano leader 

della sinistra italiana trova in Cgil 
sull'uno (quello del potere pubbli
co) esull'altroversante (quello per 
il quale un rapporto tra ambiente e 
lavoro comporta la scelta di un ra-
dicale cambiamento del modello 
di sviluppo) orecchie pronte a sen-
tire. La relazione introduttiva di Bet
ty Leone aveva gia sottolineato che 
1'obietlivo del seminario era quello 
di definire sulle questioni dell'am-
bienle «un progelto piii compiessi-
vo del sindacato.. e di costruire «una 

vera e propria strategia sindacale 
per lo sviluppo sostenibile che ten-
ga conto del rapporto tra produzio
ne, ciescita e salvaguardia delle ri-
sorse ambientali... E dall'altro lato il 
segretario della Fiom, Claudio Sa-
battim, afferma che una strategia 
che voglia fare uscire dalfe contrap-
posizioni corporative lavoro e poli-
tiche ambientaliste ha bisogno di 
uno Stato piu forte. 

Ma 1'onginalita della discussione 
awenuta ien a corso d'ltalia sta so
prattutto nel fatto che essa si sia svi-
luppata a partire da siluazioni con
crete. neile quali tra sindacato, im-
prenditon, associazioni ambienta
liste si sono stabilite vere e proprie 
relazioni di natura negoziale per af-
frontare questioni piu o meno gravi 
di impatto ambientale "Vogliamo 
partire - ha detto Betty Leone - da 
cio che lacciamo piuttosto che da 
cid che ci piacerebbe fare.. Gran 
parte della discussione, infatti, ha 
toccalo singole espenenze, quelle 
della Farmoplant, del settore suini-
colo, di quello delle cave, dell'area 

industnale di Siracusa, della Fiat 
Fare, della Carbo Sulcis, della disin-
festazione dell'amianto. Si tratta, 
come ha notato Isidoro Mortellaro, 
di una procedura di soluzione di 
question) ambientali per via con-
trattuale che rimanda al problema 
di quale sia il modello di democra-
zia che li possa contenere E per 
questo aspetto Mortellaro afferma 
che essa allude a una democrazia 
che sia gia «oltre lo Stato.. 

Utilizzarei contratti 
L'estensione della pratica nego

ziale ai problem! ambientali, che 
secondo Cofferati e agevolata se si 
utilizzano i diritti di informazione 
previsti dai contratti nazionali, con
sented al sindacato di fare per tempo 
scelte che possono anche evitare 
produzioni a rischio per l'ambien
te. Ma invoca un mutamento gene-
rale di quadro, relative alle scelte 
sul modello di sviluppo e su quello 
istituzionale E se il segretano della 
Cgil lombarda, Mario Agostinelli, n-
torna sul tema della riduzione dei

l'orario, Anna Maria Nassisi descn-
ve le connessioni esistenti tra svi
luppo sostenib..e e la nsposta da 
dare ai procersi di internazionaliz-
zazione della produzione e del de-
centramento delle stesse fasi del la
voro, Carta Ravaioli sottolinea co
me I'attuale modello di sviluppo 
che danneggia l'ambiente, a cau
sa della disoccupazione tecnologi-
ca, danneggia anche il lavoro» 

La discussione ha alia fine anche 
una ricaduta sul piano dell'azione 
politica che nasce dal dialogo tra 
Cofferati e il segretano di Legam-
biente, Ermete Realacci. Quest! nel 
suo intervento aveva indicato nella 
manifestazione per 1'anniversano 
di Cemobyl un appuntamento im
portante. E aveva invitato a npren-
dere I'intesa tra Legambiente e ediii 
della Cgil per dare vita a un piano 
per il recupero dei cenln storici «Va 
bene - risponde Cofferati - ma e'e 
una terza cosa da fare. Battersi per-
che la revisione di Maastricht abbia 
oltre che una "clausola sociale" 
una "ambientale"... 
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