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SI APRE VENERDl A MILANO L'ASSEMBLE A NAZIONALE DEI COMUNISTI DELLE GRANDI FABBRICHE 

La classe operaia per lo sviluppo delFeconomia italiana 
Gli operai italiani — di cui i comunisti rapprenentano I'avanguardia piu salda e combattiva — hanno sempre posto, accanto alle loro rivendicazioni immediate, gli obiettivi delta difesa 
delle fabbriche, dell'industrializzazione, del potenziamento del settori di base e delle aziende di Stato - Questa payiiia vuole offrire una testimonianza su alcune tipiche totte del lavoro 

II progresso lecnico 
lu impnslo dm minafori 

VALDARNO 

VAI.HAIINO — Una delle clKuntcsehc nitirchlnr csravjitrlcl ImpicKutc nclla trnsforntuzlnnc del baclno llRnltlfcro, Grazle alia 
ImiRa c dura lotta operaia, la prospcttlva dl rrlsl c di Mtiobllltuzionc del haeiiiu 6 statu allontaiiata, li* niiniere verranno 

sfriittatc « a cielo api-rto » c la 1IK''H<' sura ntlliz«:itit per la proilu/ioiu- di eniTRla ternniclettrlca 

AHEZZO, novembre — 
Procedono speditamente, 
nel Valdarno, e sono orniai 
vicini al compimento, i la-
vori preparatori per la va-
lorizzazione integrate del 
bacino lignitifero. La li
gnite non verra piu colti-
vata « n gnllcria », ma « a 
cielo aperto>: gigantcschi 
esravatori toglieranno dal 
banco di lignite lo sterile 
d i e lo ricopre. nientre un 
sistema di nastri traspnr-
tatori provvedera a depor-
re la terra in altra sede ed 
a scaricare la lignite diret-
tamente nella centrale ter-
nioelettriea d i e 6 anciressa 
in costruzione, per la uti-
liz/.azione € in loco > del 
combustibile. 

II piano minerario pre-
vede la utilizzazione di 4 
escavatori (2 per la terra 
da 800 nic/h e 2 per la 
lignite da 500 n ic /h ) , di 
due spanditori per la ter
ra asportata, di oltre 0 km. 
di nastro trasportatore e 
di tutta un'altra gamma di 
modcrnissitnc macdi ine da 
scavo e da trasporto. II 
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J Funzione di guida) 
j articolo tli ALUO NATOLI J 

E Ncgli anni della cosidetta ricostruzione cconomiea 3 
= del capitulismo, la classe operaia ha combattuto nel 5 
= nostro paese lotte aspre ed eroiche per afferniaro la s 
E sua funzione di classe dirigcnle nazionale, capneu di 5 
E iniprimere alio sviluppo delle for/e produttive un 5 
5 orientaniento progressive, confacente agli interessi g 
= gencrali della nazione. enpaco di supcrare le contrail- j? 
§ dizioni delle vecchie strutture eeonoiiiiche capital!- s 
2 stichc, di spezzare il predoiiiiuin del inonopolio, neniico = 
s principnle dello sviluppo deH'economia e della vita 5 
E democratica della nazione. 5 
E La lotta per il miglioraniento delle condi/ionl di § 
fl vita, contro la miseria, per il lavoro e per il benessere, = 
I si 6 seinpre prolungata in una spinla consapevole ver- = 
f= so una politica cconomiea tendente ad auiucntare la =~ 
§ produttivita nazionale, a potenziare ed estendere le § 
E aziende econoiniche sottoposte al controllo dello Stato, = 
= come eleniento fondamentale per contrastare e ridurre> [| 
E il potere nionopolistico; a far uiatiirare 1'esigenza di §j 
= riforme di slruttura nel campo deUVcoiioinia indu- s 
= striale e del credito, capaci di adempiere alle esi = 
£ genze di rinnovamento contennte nella Costituzione. s 
S Questa lotta non si puo e non si deve considerare g 
= conclusa con la ricostruzione cconomiea del capital!- 5 
1 smo effettuatasi, in sostanza, ncgli anni fra il 104H e | 
== il 1053 con l'appoggio decisivo del potere politico dello 5 
H Stato offerto dai go\erni democristiani diretti da Do 2 
= Gasperi e da Scelba. = 
= Essa continua e si sviluppa in forme anche nuove § 
E mentre nuove coutraddizioni vanuo niaturando nclle = 
= strutture, dopo gli anni di favorevole congiiiiitura se- jg 
= guiti al periodo de! primo dopoguerra. 5 
= L'accreseiuta asprezza della lotta, le sue auinentate 5 
= difficolta, taluni par/iali arretramenti d ie lo schicra- g 
= mento operaio e stato costretto a cotnpiere sotto la = 
= brutalc — e illegale, anticostituzionale — pressione g 
5 del neniico di classe, non possono e non debbono in- s 
= durre alcuno a pensare d ie la linen politica seguita in = 
= qucsti anni e le battaglic innumerevoli combattule su = 
= di essa siano state inutili o errate. Quella linea fu | 
p giusta nella sua sostanza; quelle battaglie, pur con i ~ 
s sacrifici d ie talora hanno imposto, sono valse a resi- = 
= stere alia controffensiva padronalc e a conlenere la 5 
= involuzione reazionaria della vita democratica della §j 
= nazione. = 
H La classe operaia, oggi come ieri, deve porsi il com- p 
§f pito di svolgere una funzione dirigente nello sviluppo §j 
= economico della nazione. L'investitura di cpiesta fun- S 
= zione la classe operaia puo conquistarsela .solo attra- = 
5 verso la piu dura, tenace, continua lotta di classe, nello § 

I r"o,t;;nS"^ 1 del lo™ d'ru'° di Participate al controllo della produzione - Rompere i legami con la FIAT 
= dalle fabbriche in legame con le masse innumerevoli § 
= dei lavoratoii e del popolo colpiti dallo sfruttaniento 1 
E\ dei monopoli. £ 
= Compito immediato, quotidiano della classe operaia 1 
= all'interno delle fabbriche e, oggi come sempre, di s 
= limitare il potere assoluto padronalc, di porsi di fronte s 
S ad esso come una forza autonoma, come un potere au- = 
= tonomo, cspressione 'di una dasse portatrice di iutc- 5 
= ressi diversi e opposti, generali, non particolari e S 
= privati. • = 
= Cosl il potere contrattuale d ie 1c organizznzioni sin- = 
U dacali rcclamano e difendono con la loro lotta e, an- = 
= zitutto, una grande, avanzjita rivcndicazioiie politica, s 
|§ e ralTermazione d ie nclla fabbrica deve esistere un 5 
p potere diverso da quello padronale e, gia solo per g 
= la sua esistenza, ne costituisce un limitc. Qui, prima = 
= di affrcttatc generalizzazioni c fuori da ogni ^eneri- 5 
S cita propagandist ica, sta la prima fondamentale radicc §j 
= di un confrof/o operaio, democratic© sul monopolio. ^ 
= Di qui l'urgente, scottantc attualita voliticn dei f 
E problemi d ie travagliano la vita del movimento ope- g 
S raio in particolare nelle grandi fabbriche, non .sol- s 
E tanto in quelle dipendenti dal monopolio, ma anche | | 
E in talune aziende di Stato: i problemi dcH'iinita operaia, = 
= della rappresentanza operaia nella fabbrica, della con- S 
= trattazione di tutte le condizioni della prestazionc cii f 
E lavoro e quindi del riconoscimento c del rispetto dei g 
= diritti fondamentali di libcrta dell'operaio aH'interno | 
= della fabbrica. 5 
= AU'approfondimento di qucsti problemi, ad una 5 
= loro piu compiuta elaborazione per una piu ampin ri- = 
= presa di lotte politichc della classe operaia. la prossima = 
= Assemblea di Milano (29 novenibre-1. dicembre) chia- 11 
r ma i <|iiadri comunisti delle grandi fabbriche in adeni- § 
I, pimento di un impegno d ie fu assunto un anno fa § 
S dall'VIII Congresso del Partito. Cio deve portare ad = 
B uno sviluppo ulteriorc della linea politica d ie fu allora = 
S arditamente proposta al movimento operaio e demo- = 
= cratico del nostro pacse. = 
1 ALDO NATOI.t = 

Una lunga battaglia che ha cambiato volto alia zona - II governo e i mono
polist! della « Centrale » - Prospettive di nuove lotte contro la disoccupazione 

MILANO 
L'tnione dei comunisti per svincolore 
I'Alfa Romeo dalla tulela del monopolio 

I Ogni conquista non potrd essere duratura se i lavovatori non imporranno il riconoscimento 
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MILANO, novembre. — 
iVei primi anni del dopo
guerra, r/itdiido si pro/?lf") 
per le aziende Ml In mi-
wicciu di smuntellamento 
di interi settori, furano i 
comunisti, tra i primi, ad 
i/nficd/v In jiecesstni e la 
possibilitu di conservare al 
I'uvse (/nel prezioso patri-
monio costituito dalle fitb-
b r i e h e u purtccipazionc 
statalc delle quali oggi 
tanto si parla da ogni parte 
rieojioscendo ad esse una 
vssenziale funzione nello 
sviluppo deH'economia na
zionale. In iptegli anni, 
quella minaccia peso, come 
su tantc altre. aziende, ari-
se sull' « Alfa Romeo* di 
Milano, c furono i comu
nisti (chc gid erano stati 
I'anima della lotta per sal-
vare la grande fabbrica 
dai tcntativi dei tedeschi 
di predare i snoi macclti-
nari) a dimostrare, ad csi-
gerv ed imporre vhe il po-
deroso coniplesso indu
strial 1' vivesse. 

Questa tradizione di ca-
pacita e di lotta non s'e 
ami spenta all'< Alfa Ro
meo >. Tutta I'azione suol-
f(l dalla «l?r»'-»«ir|.» J:JT • • • 
lare I'avanguardia della 
classe operaia: la pcrsecu-
zionc sfacciata o j sistcmi 
paternalistici, la discrimi-
nazionc. il licenziamento 
degli attivistt del nostro 
Partito, I'applieazionc del
le relazioni u mane per 
« azicndalizzare » ideologi-
camente i lavoratori e 

NAPOLI 
Contro lo smobilitazione 
rieli mdustria meridionole 

II valore della lotta degli operai delTOMF 
NATOLI. nor.-ribiv. — Kr., ? .;•.>., cr.-:.>r..< 

al rr .r:.-:< r. At I I .v.nro !'•>:) I.i V.TA. CJ:I «• .i > 
re! '-i.t le-,:, "=-.\., c r ' r o ;,< '. .bhrirho I1U 
rioj- >!t\irt. rht- 4.a ,!.,:!'.-»:.:.o pr< ccdor/e .1-1-
d^v«i :r.:.:i;r :..i > 'r . '.0 >:.'.':r:.i.o d: lir. :v 
z:;»r. a.:.. - .-vt .-cf '.r.rrcr'.. -. :m ire orc.»"i/-
z\'.i\-f .'7T'-r«-'•"-• ~>''••f rjrniili o ir.::o>-cr.Ti. 
o<p;o;e »;i .-.r..rr.̂ :!V con I".'.ro7:o tor.!.i"«\o 
di frr.obll.'.iro :» N-.v.'i.n~.f-i-.ir.-.r.-. A".<»r.i 
questo corr.plcfso — jmcnihrriio dopo> i r.11-
rr.CT.î i - r..im:or.siiir.r»mcriti - siissocii.ti.*: d «i 
"49 r:l '53 — corripron.lov.i !o Officine Mcc-
cir.^h" o f"or.>ieno. la Ba.-ir.i c Scah. -. 
carTieri r. -tv. .1 di Casteilamn-.rirc otc. 

12 c-joro p.iUrir.to cm i'OMF. uno stsbi-
Iirr.e-i*.> che *'.'..% prociuzior.e ri- ir.oton ms-
ni:inr; f u v a sc •opp:.'»;o in ".orr.po d: puerr.i 
quflin d; c-rn Azmzli e d: tra'ton :r. tomp.) 
di rJ-f-"- rf-"'">-to di rt:trezza:uro .-jbhr^anz.: 
r.'odfr-r *• r.i ur.^ mar.O d'opora fra lo p.11 
qijallfW*-.- .ii V.f, pro\jr.cia di N.,p->;. Dopvi 
a:c>ir.<" j\v:;."£i:f. la prima - bomlw - venr.o 
Ic.r.c:.\:.-i .i;..."i d:roz:or.e df-!..i Navalmccoa-
rir-a il 15 (. bbraio del 1&49- r.lSor.i le fab
briche r.dp'-lcisr.o. per scarsozz.i di cr.or»;ia 
ekttnCrt. l i \oravano tutte a quarar.ta ore 
s<"::irr^nr-;i I.a Xa\almoccan.ca ainur.zift che 
I'OMF :.\ rchbe lavorato a ?o!e 32 ore <elU-
ms-.a!! A quf-sta prima misura ne soeuiror.o 
T*rAd:rr,*7le ^l:ro: d i febbrriio ad apnlt- <i 
ebboro r;.rr.t,ro<i licenziamf-nti fra cli imp:---
Sati. l i xr r.acoia di iicenziare compies<i\.'«-
mrnt^ I CCC opera: deirazItTjda. occ 

Da r-!!o:.-:. *• per anni. aTtorr.o alio sTab;!;-
mpr.:o d d l i i M F ur.a dura h.v.'.aglia. che nii:i 
e stit-i solo o ?enip;.:c("ier:e s:r,daca>. s: 
e irripeffr.̂ Ta. rd ha v:«*o n^.obihtate. m alcuri 
morr.c-r.ti. tutte le forze democratiche cit-
Ud.ne. 

Sulla stampa democrist:ana e governativa 
t! teonzzava suLla r<c-cessi:a di - doloroil» 

:.tz'.i d i apportire all'.ippara-o ir.dustriale 
r-ripole: : D. par.icoTi.'ito nd una - pianta -
ch.- r'bhlfo^-.av.i di ur..i forte potnUira per 
rulorire 

K^-stav:. .iffniato =o;:ari!o alle forze della 
cL:i;-e t.r^r. :a. alio ^chicramento democratico 
ri'ipolet mo. it compito d« dare iniziq ad Una 
1> lttapiia che ha avuto momenti drainmatici. 
1 oiiie i"oi«-i:p3zior.e dell'OMF. quando gli 
oporai <!rctti dallassodio della polizia rice-
\cv.ino i viveri attraverso una sorta di 
- ponte aereo - dall'alto dei treni della Cir-
nin'.vesuv.ana. ed i cui risultati sono vivi 
atscora <i%£i. attraverso alcune legRi che i 
parian-'ntari meridionalisti riuscirono a 
strapparc Venne allora sottolineato il ca-
r.ittere di questa lotta. come di una lotta 
:n:e?a non solo ad impedire i Iicenziamenti. 
ma per una efflcace npresa produttiva delle 
f ihbnchc del Rruppo IRI. per una imposta-
zor.e produttiva che abbandonando il ter
rene precano delle comnie-sse amcrioane <che 
£'.h allora eominoiavar.o a divenire stnimento 
di ncatto nei confront! dei lavoratori) e 
delle semplici riparazioni. divenisse fattore 
di nnascita e di rinnovamento della stes«a 
struttura ir.dustriale del Mezzo.ciorno. 

La e?icer.za del rinnovamento e dell'am-
r.ieder:' ..-ner.to dell'in.iuftria nacque allora, 
d-.lia lotta che I lavoratori della NaVSlmee-
c-r.ic-i dell'Ansaldo. dcile altre fabbriche 
:i ,ioi. tane mlnacciate dalla <mob:litazione 
c.i- ducev.'no contni i pir.ni aflossatori del-
l'lKI O.iesla lo'ta. che ha repistrato imp*ir-
t .nti *\i.-.-efsi e Rrazie alia quale sono ancora 
r. vi'a e produttivi. &U stabilimenti me-
t.-.'.meccanici napoletani. dura ancora oggi: 
quando. con le dichiarazioni del ministro 
dcile p3rtecipazioni statali. nuove minaccioso 
r.ubi >i vanno «ddensando sulla sorte dell'Ex-
Ar.jaido di Pozzuoli e deH'Ex-SUurificio. 

svuotarc la loro coscienza 
di ogni elcmento di clas
se: tutto cio non ha rag-
giunto lo scopo. Privati 
della loro sede, costretti a 
mantenere i collcgumenti 
in condizioni di sciniclan-
desfimtu i coiniutt.s-fi del-
l'< Alfa Romeo > li a n n o 
continuato a lottarc mol-
tiplicando, per ogni enmpa-
gno colpito, la loro attivita. 

Uasterebbe ricordurc co
me i comunisti dell'* Alfa > 
renrjirono alia canea av-
versaria durunte e dopo i 
fatti d'Ungheria. Oggi, a 
mi anno da c/aci fjioriii. e s -
si sono alia testa della lot
ta unitaria che ha rcgistra-
to poche svttimane or sono 
Vattuazione di uno sciope-
ro di 24 ore riuscito al 98 
per cento tra gli opernj <? 
di 60 per cento tra gli im-
piegati. 

€ E' vero, la lotta odier-
na true la sua origine dal-. 
le condizioni obiettive nel
le quali i lavoratori sono 
costretti a vivere (bassi 
salari. aumento del costo 
della vita, intensificazione 
dei ritmi di lavoro con I'in-
troduzione di niiore rnoc-
chinc. assurda disciplina 
net ron/ronfi di una mae-
stranza altamentc qunlifi-
cata e jminmorntn del pro-
prio lavoro, orgogliosa dei 
prorfntfi cut e capnep di dar 
vita). Ma e altrettanto ve
ro che componente essen-
zialc d't qitesta ripresa del-
I'azionc sindacale e I'nfti-
rifri instancabile snolta dai 
comunisti . il loro non nrcr 
mai ceduto di fronte a tut
te le difficolta. I'avcr man-
tcnuto alto il prcstigio del 
nostro Partito. 

Percio la viozione del-
I'assemblca dei comunisti 
dell'* Alfa Romeo » che in 
quest't giorni vicne lanciata 
in fabbrica nella forma di 
un volantino e stata accol-
ta dai lavoratori d'ogni 
corrcntc politica c sindaca
le con simpatia c intcressc. 

Ma quali sono gli obiet
tivi chc i comunisti itidicu-
110 all'* Alfa Romeo > c 
quali. d'altra parte, j H-
miti dell'azione della clas
se operaia di questa gran
de fabbrica. quali gli osta-
coli e le difficolta da supc
rare? Le rivendicazioni 
chc sono alia base della 
azionc sindacale unitaria 
di oggi si sintetizzano in 
due punti: 1) isfiJnrione di 
un prcmio di produzionc 
legato all'aumento del ren-
dimento del lavoro: 2) ri-
durionc dcll'orario di la
voro a parifa di refribw-
zione. Ora. e dall'csame di 
queste c di ogni altra ri-
ivndica^ione tesa a rmplto-
rare le condizioni di vita 
c di lat-oro deoli operai e 
degli impiegati dell'* Al
fa*, che i comunisfj — nel 
corso della loro assemblea 
— hanno fatto discendere e 
dimostrato la ncccssita che 
si giunga a un confrol lo' 
della produzione c si dia. 
quindi. tnfa a un organi-
smo unitaria (consiglio di 
gestione, comifflto di con
trollo o altro) chc talc 
compito assolva. Scnza di 
che ogni miplioramcnto 
che pur si riuscissc a strap-
pare rcstcrcbbc pur sempre 

a discrezione della dirc-
zione c difficilmente po-
trebbe acquisturv, come in-
vece deve aecpiistarc, un 
valore permanente. 

Questa esigenza e tanto 
piii adeguata alia situuzio-
ne dell'* Alfa » in quanta 
si tratta di un'azienda del-
l'I.R.1. Non solo. Ma di una 
di quelle aziende che la 
politica d e I monopolio 
PI AT costringe a vivere in 
modo precario c senza una 
prospettiva sicura. E per-
cid nella loro mozionc i co
munisti di questa fabbrica 
presentano. a conclusione 
delle richieste sulle quali 
occorrc battersi, quella 
della elaborazione di un 
programma produttivo *te- ' 
so a fare dell'l.R.l. uno 
strumento di lotta ant't-
monopolistica >. Sono no
te le vicende del * proget-
to Alfa > per la costruzio
ne di una maechina nfili-
taria * 750 » impedita dal-
I'intervento della FIAT. E' 
noto come la produzione di 
autocarri potrebbe essere 
allargata se ci si sfarzassc 
di conquistarc mcrcati, 
pronti ad accoglierc i no-
stri prodotti, quali quel-
li dell'Est cttropeo c del-
l\-\sin. Ala qui rnlgono gli 
* embarglii » americani in 
materia di commcrcio cste-
ro. L'ltalia obbediscc a 

quesfi < embarohi >. mentre 
Inghilterra. Francia c Ger-
mania occidentale se ne in-
fischiano di fatto. Accade, 
dunque, all'* Alfa» d i e 
lion solo il progresso tecni-
co non si trasformi in pro
gresso sociale per le sue 
maestranze, ed anzi genc-
ri un peggioramento delle 
loro condizioni di lavoro; 
ma — persistendo Vin-
fluenza del monopolio — 
nemmeno esso vale a ga-
rantire il / u t t i r o della 
azienda. 

Qucsti due dementi — 
neresjifa di un program
ma produttiro in funzio
ne nnfimonopolistica e 
quindi liberazione di ogni 
vincolo occulto o palese 
con la FIAT ed estensionc 
del tncrcato intcrno ed 
cstcro sia per gli autocar
ri che per le vctture. nel 
quadro di una politica di 
riordinamento delle parte-
cipazioni statali che il nuo-
vo ministero c chiamato a 
formidare — non si puo 
dire siano entrati total-
mente nella coscienza di 
tutti i lavoratori delV* Al
fa Romeo >. Compito dei 
comunisti c percio di dif-
fondere una tale coscienza. 
E il passo avanti segnato 
dall'assemblca dei comuni
sti sta nel fatto che questa 
azionc non c't si c propo-
sti di condurla, e non rie-
ne condotta, come nel pas-
sato. nei termini di una \ 
propaganda giusta ma ge-
nerica. bensi poncndolfl in 
connessione stretta con le . 

• rivendicazioni piu sent i -
fe dai lavoratori: quella • 
dei safari, della riduzione 
deM'orario di lavoro, della 
moderazionc dei ritmi. del-
Vassistenza, della garan-
zia del posto di lavoro. 
ADRIAXO ALDOMOBESCHI 

Passato e presente dell'IRI 
La lotta per la difesa e II potenziamento dell'lndu-

stria dl Stato e uno dei maggiori meritl che la classe 
operaia, i sindacati unitari, it Partito comunista si 
siano acquistati, dinanzi alia nazione, in questo dopo
guerra. II padronato monopolistico aveva puntato tut
te le sue batterie contro I'llva, I'Ansaldo, I CRDA, 
I'Alfa Romeo, la Terni, le fabbriche IR I napoletane. 
I govern! a direzione democristlana, succedutisl dal 
1947 in poi, e coloro che per anni e anni sono stati 
post! alia direzione dell ' IRI e delle aziende a con
trollo pubblico, hanno fatto di tutto per liquidare 
questo grande patrimonio nazionale, col pretesto della 
sua • antieconomicita ». 

La classe operaia, e i comunisti alia sua testa, 
hanno lottato tenacemente per il rammodernamento 
delle aziende, per II potenziamento della siderurgia, 
degli stabilimenti meccanici, delle imprese elettriche 
di Stato. E' stata una battaglia che ha imposto durl 
sacrifici e che non e stata esente da ritirate e sconfitte 
parziali. Ma nella sua sostanza politica e stata una 
battaglia vinta. La - riprivatizzazione > delle aziende 
IRI non e piu sostenuta da nessuno. Prdfonde trasfor-
mazioni tecnico-organizzative sono state compiute nel
le acciaierie, nei cantieri, nel settore meccanico:' Al
tre aziende che, come il Pignone, le Reggiane, la Bre
da, erano state condannate dai loro padroni monopo
list! alia chiusura, sono state salvate dall'azione ope
raia e assorbite in altri gruppi a controllo statale ( E N I , 
F I M ) . 

Se oggi I'industria di Stato rappresenta una carat-
terlstica peculiars della situazione economica italiana, 
cio non e dovuto — come oggi qualcuno cerca di soste-
nere — al riformismo clericale, bensi alia tenace lotta 
dei lavoratori, e dei comunisti in primo luogo. Si tratta 
ora di far si che le aziende nazionali vengano gestite 
in maniera democratica, sotto il controllo del Parla-
mento, nell'interesse del paese e che esercitino concre-
tamente la loro funzione di stimolo e di guida, la loro 
funzione antimonopolistica, la loro funzione di avan-
guardie dell'industrializzazione meridionale. 

piano termoelettrico pre-
vede razionainento di 2 
gruppi da 125.000 kwh. 
ciascuno. L'aniniontare de 
gli investimenti si aggira 
sui 30 miliardi di lire; la 
occupazione della inano 
d'opcra locale e tolalo nel 
periodo di preparazione 
(d i e durera circa due an
ni e mez /o ) mentre al l 'en-
trata in eserci/ io del piano 
la ninno d'opera ni riilur-
ra a poco piu di 500 (attua-
li 2200, prima delle inno-
vnzioni 1500). 

II prezzo della lignite 
scavata « a cielo n p e i t o * 
sara di circa L. 1000 a ton-
nellata (con il sistema * a 
galleria > era di L. 3500-
4000 a tonn.), il prezzo de l -
l'energia elettrica prodottn 
dalla centrale sara inferio-
le alle L. 5 al kwh (ineta-
110 lire 0,50, idrica lire 7,8 
al k w h ) . Si tratta dunque 
della tecnica piu avanzata 
ed il piano risolve in pieno, 
dal lato tecnico-economico, 
la grave crisi d i e perdura-
va nel bacino lignitifero 
del Valdarno, come in ogni 
dopoguerra, fin dal 1948. 

Chi realizza il piano tli 
aniniodernaniento e lo 
stesso gruppo monopolisti-
eo che nel 1948, al soprag-
giungere della crisi del le 
ligniti. non seppe dare a l 
tra indicazione d i e quella 
della smobilitazione del le 
niiniere. Era, a quel t em
po, eoncessionaria del le 
niiniere. la Societa Mine-
raria Valdarno, il cui pac-
chetto azionario 6 intera-
niente posseduto dal grup
po finanziario < La Cen
trale >. II piano viene oggi 
realiz/.ato da una societa di 
miova forniazione chiama-
ta * S. Barbara > (la Mi-
neraria Valdarno e stata 
niessa in liquidazione) che 
si e costituita con i capi-
tali della Sclt-Valdarno e 
della Romana di Elettri-
cita, nnch'esse dipendenti 
dal gruppo finanziario « La 
Centrale >. 

Dal 1948 al 1954 gli in -
dustriali delle niiniere del 
Valdarno hanno mantenu-
to la loro impostazione ini-
ziale: la crisi esigeva la 
quasi totale chiusura del le 
miniere. 

Con le parole d'ordine 
« Sia industrializzato il ba 
cino lignitifero » e « Lavori 
la Mineraria o lasci l avo -
rare >, i minatori del Val
darno impostarono nel 
1948 la loro lotta. I mina
tori rivendicavano il tota
le ammodernaniento degli 
impianti minerari e la c o 
struzione in loco di stabi
limenti per il consumo e 
la trasformazione della l i 
gnite. 

Nel 1948 e negli anni s e -
guenti. gli industriali o 
non credevano nella pro
spettiva di industrializza-
zione del le miniere del 
Valdarno o consideravano 
questa operazione troppo 
rischiosa per gli invest i 
menti d i e richiedeva (30 
miliardi di l ire) . II fatto 
e che essi preferivano i n -
dirizzare verso altre in i -
ziati\'e gli ingenti profitti 
prccedentemente realizzati 
nel bacino lignitifero. s e n -

GEN0VA IXSTURM Dl l i (Ullllli: 

GENOVA — Una sagftcstiva 
vednta del cantlrre «Ansal-
do» con an piroscafo in 
eostrnxionr. ! / • Ans»ldo » se-
rondo ana deftnizione lar-
Kamente In voica nel dopn-
irnerra snlla stampa padro
nale, era un'azienda •decot-
t*», priva ci»e di ogni pos-

sihiliti di ripresa. Per anni 
c anni I cantieri - Ansaldo » 
farnno oKiretto d'ans intense 
offrnsiva dl lirenziamenii e 
di smobilitaxioni. I lavoratori 
si batterono enerricamente in 
difesa del loro lavoro e af-
fermarono che I*« Ansaldo » 
poteva vivere e svilnpparsi. 

Nel 1950 il can tie re di Ge
neva fa ocenpato dalle mae
stranze e diretto per sett I-
mane dal Consiglio di Ge
stione. Ogci r«An«aldo> 4 una 
azienda modrroa, rapare di 
conrorrere sul piano Interna
tionale nel settore delle co-
strnsioni navali, e ha coram es
se assicarate per dirersl anni 

za curarsi della sua sorte. 
Certo essi ritenevano d i e , 
una volta dimostrata l'an-
ti-econoniicita delln ge 
stione del le niiniere (con 
i vecchi sistemi di escava-
zione allora vigent i ) , gli 
operai si sarebbero rasse-
gnati ed avrebbero accet-
tato, alia fin fine, la s m o 
bilitazione. Proprio cosl 
era avvenuto niolte altre 
volte, in passato, in ana
logic periodi di crisi. Clli 
industriali non pensavano 
che gli operai, cpiesta vo l 
ta, guidati da piu effieienti 
ed avvedute organiz/.a/io-
ni politiche e sindacali, po -
tessero guardare un po' o l 
tre i piu o meno truccati 
bilanci della Societa e farsi 
promotori. essi stessi, di 
radicali riforme etl inno-
vazioni tecniehe che era-
no, in passato, il vanto dei 
< cavalieri d'industrin ». 

Intorno alia lotta ope 
raia, che fu tenace, conti 
nua, di tutti i giorni per 
sette anni, si strinsc la po-
polazione tutta del Val
darno d i e riconobbe nel le 
indicazioni operaie la sola 
possibile salvezza della 
economia della zona. 

II governo non poteva 
orniai non riconoscere la 
giustczza delle indicazioni 
operaie per I'industrializ-
zazione del bacino ligniti
fero. Non solo, ma con la 
loro lunga lotta gli operai 
avevano acquisito il diritto 
di dire la loro parola sulla 
bontii o meno dei progetti 
da attuare. Non per nulla, 
prima di proeedere alia 
definitiva progettazione ed 
al perfezionamento delle 
prntichc di fitianziamento, 
il governo chiese ai lavo
ratori il loro parere sul 
piano chc oggi vicne ntttia-
to dalla societa S. Bar
bara. 

Gli operai non ebbero 
difficolta ad accettare il 
piano. Dal lato tecnico era 
soddisfacente: ammoder-
namento degli impianti. 
costruzione della piii gran
de centrale termoelettrica 
d'Europa. piena occupazio
ne per due anni e mezzo. 
II fatto d i e dopo due anni 
e mezzo sarebbc interve-
nuta una riduzione di per-
sonale fino a poco piii di 
500 unitii (contro le a t -
tuali 2200), non poteva c o -
stilii ire motivo di a p n o r i -
stica ripulsa, ancbe se, e v i -
dentemente, su questo 
punto. da parte della or-
ganizzazione sindacale un i 
taria furono avanzate tut
te le riserve del caso. 

I lavori di preparazione 
del piano S. Barbara vo l -
gono ormai al termine. E n -
tro alcuni mesi sara finito 
il montaggio dei macchi-
nari ed ultimata la costru
zione della centrale. Cio 
vuol dire che 1'occupazione 
del personale sara portnta 
al minimo previsto (500 
unita) e che vi saranno 
fra poco oltre 1500 tiisoc-
enpati nel bacino l ignit i 
fero del Valdarno. 

Gli operai non hanno 
lottato solo per vedere ar-
rivare nel Valdarno del le 
grandi macchine, ma per-
che esse siano fonte di b e 
nessere e minor fatica. II 
monopolio intende invece 
usarne in modo contrario. 
Di qui la necessita di u l -
teriori lotte per queste p o -
polazioni: perche della 
ricchezza che verra pro-
dotta non si appropri il 
monopolio. ma ne sia fatta 
partecipe tutta la popola-
zione della zona. 

Intanto c stata posta la 
esigenza della riduzicne 
dell'orario di lavoro. Vi 
e poi, ed c la piii impor-
tante richiesta, la rivendi-
cazione che la centrale ter
moelettrica non <in che il 
primo nucleo. il fulcro. sul 
quale si deve far leva per 
far sorgere nella zona un 
moderno centro industria-
Ie. 

Xon ci sono dubbi che 
e stata la classe operaia del 
Valdarno. sotto la guida 
del nostro Partito e c'ella 
organizzazione sindacale 
unitaria. a salvare questa 
industre vallata. II pro
gresso. ne l le miniere del 
Valdarno. e venuto con la 
lotta operaia; e la lotta 
operaia e il risultato cii 
una efficiente organizza
zione locale del n o s L o 
Partito e del sindacato 
unitario. Ne le autoincen-
sazioni di Fanfani. ne gli 
imbarazzati silenzi dei 
g iomal i padronali e de: 
cinegiomal i che vengono a 
descrivere e a fotografare 
i macchinari del grande 
piano e tacciono semnrc. o 
mal narrano. le on* mi 
del le trasformancni. r iu-
sciranno a dimostrare 
qualcosa di diver«o 

ANTONIO SANTONI 
LEONETTO SIElJiNI 
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