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calcolato ufucialmente In 
84.000 lire mensili. Fra i 
lavoratori dello abbiglia-
mento, la media mensile, 
specie nelle fabbriche di 
confezloni in serie, e di 
30.000 lire. Condizioni non 
dissimili si trovano in mol-
te piccole fabbriche. Gra-
vi sono le condizioni degli 
immigrati. E' vero che su 
800.000 donne in eta lavo-
rativa, 400.000 di esse la-
vorano. ma il fatto ehe in 
una famiglia piii di una 
persona lavori non soddi-
sfa le legittime aspirazio-
ni di una popolazione a t -
tiva di una grande citta 
moderna. La richiesta de
gli aumenti delle retribu
zioni e quindi oggi la piii 
sentita* e non solo perche 
appare necessario adegua-
re le retribuzioni all 'au-
niento delle esigenze, ma 
perche e necessario ade-
guare le retribuzioni al 
continun aumento della 
produzione, dei profltti ca
pitalistic'! e del rendimen-
to del lavoro. Cossutta do-
cumenta il dislivello fra 
salari e rendimento del 
lavoro, fra salari e produ
zione, fra salari e profltti 
attraverso una serie di da-
ti campione e. cumuli, pro-
segue aflermando che di 
qui nasce la principale 
rivendicazione formulata 
dalle organizzazioni smda-
cali, vale a dire il diritto 
di contrattazione del rap-
porto tra rendimento e sa
lario. A questa rivendica
zione, nitre se ne aggiun-
gono. e tra queste assume 
valore di principio quella 
per la riduzione dell 'ora-
rio di lavoro. L'ltalia 6 il 
Paese dove si ha la piii 
luuga giornata lavorativa 
e dove dal 1919 non viene 
piu ridotto 1'orario di la
voro. 

L'azione del partito 6 
ancora fondamentalmente 
azione di appoggio e di 
sostegno delle lotte sinda
cali. Cio e giusto e neces-

•* sa'rio, ma non puo ba=?tare. 
E' necessario che la massa 
imponente dei compagni di 
fabbrica. che a Milano su-
pera il 60 per cento degli 
iscritti al partito, si inse-
risca di piii e piu efflca-

. cemente nella vita politica 
della citta e del Paese. E* 
dalla fabbrica che sempre 
piu dovra satire il movi-
mento unitario, democra-
tico, per la conquista di 
una nuova maggioranza, 
perche 6 dalla fabbrica, 
dal movimento rlvendica-
tivo di massa che prende 
slancio e vigore la batta-
glia contro il monopolio, 
per la conquista delle 
trasformazioni strutturali 
economiche e politiche. 
Non vi e separazione ne di-
visione tra lotte rivendica-
tive e lotte per le riforme: 
e per6 compito del partito 
stabilire concretamente il 
nesso tra le une e le altre 
e attuarlo nell'azione poli
tica generale, facendo del
la classe operaia il nerbo 
dell'alleanza democratica. 
Mel quadro della situazio-
ne economica e politica mi-
lanese. situazione comples-
sa e caratterizzata da pro-
fonde contraddizioni. il 
partito comunista e il par
tito socialista, in questi u l -
timi dieci anni, hanno rap-
presentato la forza della 
classe operaia che ha man-
tenuto aperta la via della 
lotta emancipatrice. La tot-

• ta contro il monopolio esi-
ge una notevole ricchezza 
di iniziativa: essa deve es-
sere condotta ai divers! l i -
velli nei quali opera il mo
nopolio, nella struttura e 
nelle sovrastrutture. per 
una nuova politica econo
mica, per le riforme econo
miche e politiche, per un 
nuovo schieramento di for-
ze dcmocratiche e popola-
ri. per l'unita ideale del 
popolo su una pialtaforma 
antimonopolistica, demo
cratica. socialista. Si t ra t -
ta, conclude Cossutta. di 
una battaglia nazionale. 
giacche il monopolio mila-
nese controlla e condizio-
na gran parte dello svilup-
po industriale del Paese. 

ROASIO 
II compagno Antonio 

Roasio, membra della Di-
rezione del Partito. analiz-
za in un'ampia relazione 
la situazione attuale. le 
lotte e le prospettive del
ta classe operaia di Tonno. 
La sua indagine prende 
come punto di riferimento 
l'anno 1958. che segnd in 
tutta Italia una notevole 
ripresa dell 'iniziativa e 
della forza organizzata del 
movimento operaio. Tale 
ripresa si espresse in una 
rinnovata aggressivita sul-
piano rivendicativo, e in 
un deciso aumento dei voti 
alle liste della CGIL nelle 
elezioni per le commissio-
ni interne. 

Anche a Torino, vale a 
dire nella situazione piii 
difficile che si fosse deter-
minata negli ultimi anni 
per ia classe operaia, que-
sta tendenza nazionale eb -
be una conferma esplicita 
in un aumento dei suffra
ge al sindacato di classe 
nella quasi totalita delle 
fabbriche. ivi comprese le 

- grandi aziende monopoli-
stiche. Nella stessa FIAT, 
dopo le flessioni degli anni 

precedent!, si registrd nel 
1968 un sensibile passo in 
avanti, con la riconquista 
di oltre duemila voti da 
parte della FIOM. Tra le 
condizioni particolari che 
resero possibile tale avan-
zamento. occorre ricordare 
la rottura in seno all 'orga-
nizzazione aziendale della 
CISL. a w e n u t a poche set-
timane prima del voto. e 
il conseguente distacco 
dal sindacato cattolico del 
gruppo piu compromesso 
con la politica aziendalisti-
ca. quello capeggiato da 
Arrighi. 

Sembro, allora, che la 
CISL, dopo anni di asser-
vimento alia politica di-
scriminatoria e parternali-
stica del padrone, inten-
desse procedere — solle-
citata da nuovo spinte al-
I'unita sindacale che si ma,-
nifestavano tra i lavora
tori — ad un generale ri-
pensamento delle proprie 
posizioni. In effetti. nel pe-
riodo successivo e a tut-
t'oggi, il sindacato cattoli
co 6 rimasto prigioniero 
delle contraddizioni e degli 
equivoci propri della si
nistra democristiana, non 
6 riuscito a liberarsi del ri-
catto anticomunista ed ha 
cominciato una sorta di 
altalena tra enunciazioni 
.verbali contro i soprusi 
monepolistiei e nuovi cedi-
menti reali alia politica di-
scriminatoria della dire-
zione Fiat. 

In questa situazione. il 
nuovo arretramento veri-
ficatosi nel 1959 (con la 
perdita, da parte del sin
dacato di classe, dei due
mila voti conquistati l'anno 
precedente). contrastando 
con la tendenza nazionale 
alia ripresa operaia, venne 
a riconfermare in modo 
chiaro la particolarita e la 
complessita dei problemi 
che la classe operaia deve 
affrontare alia Fiat. 

II 1958 segnd anche una 
forte ripresa dell'azione 
rivendicativa della classe 
operaia. attraverso I gran
di scioperi nazionali con-
dotti unitariamente dalle 
tre organizzazioni sindaca-
li per il rinnovo dei con-
tratti di categoria, che do-
vevano prolungarsi sino 
all'estate del 1959. Per il 
movimento operaio torine-
se si e trattato di un'espe-
rienza di grande rilievo, 
poiche ha segnato il r i tor-
no alia lotta unitaria dopo 
vari anni di division! e di 
stasi. Anche in questo caso, 
tuttavia, sono emerse le 
particolarita della situazio
ne Fiat, in quanto nel qua
dro di un movimento ge
nerale, che sia pure con 
andamento alterno ha visto 
impegnata nella lotta an
che una gran parte della 
classe operaia torinese 
nelle altre fabbriche, sol-
tanto una ristretta avan-
guardia ha partecipato a l 
io sciopero nel complesso 
monopolistico. 

Era naturalmente tm-
pensabile che, dopo un 
lungo periodo di decompo-
sizione del movimento sin
dacale aU'interno del mo
nopolio, caratterizzato dal
la repressione piii feroce 
dell'avanguardia di classe 
e da una complessa opera 
di corruzione paternalisti-
ca. si potesse passare alia 
Fiat ad un repentino mu-
tamento dei rapporti di 
forza e ad una rapida r i 
presa della coscienza e del 
potere di classe. Tuttavia, 
alcuni fat t i . importanti, 
nuovi, destinati ad avere 
grande peso anche sulle 
prospettive future, si sono 
verificati nel corso di que-
gli scioperi: decine e deci-
ne di attivisti dei tre sin-
dacati nazionali si sono 
uniti nell'azione di pic-
chettaggio e di propagan
da dinanzi alle fabbriche 
del monopolio; centinaia di 
studenti, tra i quali molti 
cattolici. hanno partecipa
to attivamente alia lotta 
contro ni legale azione an-
tisciopero delle forze di 
polizia e delle guardie pa-
dronali; per la prima volta, 
in quelle settimane. si e 
creato un grande e unita
rio movimento di opimone 
pubblica contro i soprusi 
del monopolio; si e avuta 
l'esatta sensazione che, do
po anni di relativo isola-
mento. Ia nostra denuncia 
fosse raccolta dai piu di-
sparati settori politici e 
sociali. 

Tutto cid — prosegue 
Roasio — ha conlribuito 
indubbiamente ad acuire 
le contraddizioni in seno al 
movimento cattolico. una 
parte del quale si e schie-
rata formalmente dalla 
parte delta classe operaia. 

Contrast! e situazioni di 
malcontento hanno assunto 
recentemente forme piu 
e.<plicite anche tra le cate
gorie economiche interme-
clic — artigiani. commer-
cianti, piccoli e medi in
dustrial! — alle quali e 
apparsa sempre piii chiara 
l'azione soffocatrice che il 
monopolio esercita anche 
su di esse, attraverso l'in-
ten=o rastrellamento delle 
risorse locali con il quale 
condiziona completamente 
1'nmbiente economico. so-
ciale e politico della citta. 

Anche 1'andamento con-
traddittorio deH'occupazio-
ne ha la sua causa mag-
giore nella politica del mo

nopolio: il quale, a t t raver
so massicci investimenti 
e il rinnovo degli jmpianti. 
attraverso un. processo 
scientifico dj intensifica-
zione del lavoro, ha potuto 
permettersi di aumentare 
la produzione del 488 per 
cento dal 1949 al 1957, 
contenendo 1'incremento 
della mano d'opera nella 
modesta misura del 20 per 
cento. Nello stesso perio
do, j profitti dichiarati so
no saliti da uno a quindi-
ci miliardi, il fatturalo da-
115 a 340 miliardi, mentre 
il monte salari, che nel 
1949 rappresentava il 43 
per cento del valore del 
fatturato, ne rappresenta 
oggi soltanto il 23.5 per 
cento, passando in asso-
luto da 50 a 80 miliardi. II 
coefficientc di occupazinne 
delle nunve forze di lavo
ro, che negli altri settori 
industriali torinesi e stato 
in questi anni del 16,9 per 
cento, si e mantenuto alia 
Fiat attorno all'8.9 per 
cento. 

Lo sviluppo monopolisti
co ha anche prodotto un 
vasto fenomeno di.atomiz-
zazione della produzione 
industriale: il numero del
le piccole aziende e salito 
ncll'iiltimo decennio da 
7100 ad oltre 12.000. op-
presse, nella loro maggio
ranza, da difficolta d'ogni 
genere, dovute soprattutto 
all 'accaparramento di ca-
pitali da parte del mono
polio. Ci6 spiega in parte 
come decine di migliaia di 
lavoratori — soprattutto 
tra i duecentomila immi-
migrati negli ultimi anni 
— ricevano salari inferio-
ri al minimo vitale. 

L'impetuoso aumento 
demografico di Torino, che 
in otto anni 6 passata da 
poeo piu di settecentomila 
abitanti a circa un milione, 
non 6 stato determinato 
soltanto dalPimmigrazione 
di disoccupati dal Meridio-
ne o dal Veneto, ma anche 
dalla fuga dei contadini 
dalle carnpagne torinesi e 
piemontesi. Ci6 ha cam-
biato in grande misura la 
struttura sociale della cit
ta, e la composizione so
ciale e la formazione poli
tica della stessa classe ope
raia. La scomparsa delle 
vecchie barriere operaie, 
che ebbero una grande 
funzione rivoluzionaria nel 
passato, ha reso piu preca-
rio e difficile il collega-
mento tra i vari nuclei di 
lavoratori, la loro parteci-
pazione ad una vita sociale 
di classe. La nuova dislo-
cazione delle fabbriche al-
l'csterno della citta fa si 
che In maggioranza degli 
opera! dcbba compiere 
lunghi spostamenti quoti-
diani per raggiungere il 
posto di lavoro, per cul a 
sera si • chiudono in casa, 
stanch!, impossibilitati a 
svolgere una vita sociale 
continua e vivace. 

Di queste peculiari ca-
ratteristiche si 6 servito il 
monopolio per svolgere Ia 
sua politica di corruzione 
paternalistica e di discri-
minazione. Tale politica ha 
sfruttato anche i nuovi.ca-
ratteri assunti dal proces
so produttivo sotto l'im-
pulso deU'alta meccanizza-
zione e delFautomazione: 
in un determinato periodo, 
I fenomeni di disoccupa-
zione tecnologica, la pos
sibility della direzione di 
sostituire la mano d'opera 
ad alta qualifica tradizio-
nale con nuovi nuclei di 
lavoratori relativamente 
dequalificati, hanno fatto 
si che 11 padrone potesse 
colpire cor) la discrimina-
zione e il licenziamento 
molti degli operai provvi-
sti di una lunga esperienza 
di fabbrica e percid ideo-
logicamente piu preparati. 
Dei medesimi mutamenti 
nel processo produttivo, il 
padrone ha potuto servirsi 
per introdurre motivi di 
divisione tra la classe ope
raia e il crescente strato 
dei tecnici e degli impie-
gati. 

Partendo dalla analisi 
obiettiva della realta, dal
la consapevolezza dei limi-
tj che oggi incontra la no
stra azione. il Partito si 
batte affincht anche a To
rino si svihippi con mag-
giore efficacia i | processo 
di ripresa operaia- Una 
prima batt?glia da affron
tare e costituita dalle ele
zioni Fiat, che si terranno 
tra un mese. Le difficolta 
che la cnmpagna elettora-
le air interno delle fabbri
che presenta anche questo 
anno. i| clima di discrimi-
nazione °he il monopolio 
tenta a tutti i costi di man-
tenere malgrado la gene
rate spinta alia distensione 
che si manifesta nel Paese, 
impongono a tutto il Par 
tito un grande impegno 
politico e ideale. II nostro 
lavoro e continuamente ri-
volto al rafforzamento 
quantitative! e qualitativo 
delle organizzazioni di 
classe nella fabbrica, alia 
formazione dj nuovi qua-
dri politici e sindacali ne l -
1'azienda, alFazione di pro-
selitismo che pu6 essere 
particolarmente efficace 
tra le piu giovani leve dei 
lavoratori. le quali si af-
facciano adesso alia real
ta produttiva portando 
nella fabbrica nuove spe-
ranze, nuove esigenze di 

sviluppo professional e 
sociale. 

Accanto a questa diu-
turna, capillare ricerca ai
rinterno dell'azienda. che 
si innesta direttamente al-
l'azione per portare avanti 
le rivendicazioni piii im
mediate della classe ope
raia, avvertiamo 1'esigen-
za che si sviluppi con rin-
novato vigore la campagna 
politica per la salvaguar-
dia dei diritti democratic! 
dei lavoratori e dei loro 
istituti rappresentativi. E' 
necessario, a questo pro-
posito, stabilire un nesso 
piii immeoiato e piii orpa-
nico tra le lotte rivendica-
tive nella fabbrica e l'azio
ne a livello politico-par-
lamcntare tendente ad eli-
minare 1'illegale repressio
ne padronale contro le li-
berta operaie. I problemi 
del riconoscimento giuridi-
co delle commissioni inter
ne, della giusta causa nei 
lieenziamenti. della validi
ty dei contratti erga om-
ncs, devono e s s e r e af-
frontati e portatj avanti 
sen/a pause, con estrema 
chiarezza, affinch6 diven-
tino sempre piii elementi 
organici della piattaforma 
rivendicativa nella fab
brica. 

Le lotte del 1958-59 han
no prodotto anche a Torino 
una nuova situazione poli
tica e psicologica. Gli ope
rai, anche quelli che non 
hanno partecipato a g 1 i 
scioperi, hanno riacquista-
to il senso della lotta ed 
una maggiore fiducia nel-
1'unita sindacale. Non dob-
biamo lasciar passare que
sta situazione favorevole: 
6 necessario concentrare 
tutti gli sforzi su una forte 
ripresa delle lotte rivendi-
cative a livello settoriale 
ed aziendale. Le linee su 
cui ci muoviamo sono la 
contrattazione di tutti gli 
aspetti del rapporto di la
voro, Pelevamento dei mi
nimi salariali. la parita sa-
lariale tra uomini e donne, 
il controllo suH'organico 
e sui tempi di lavoro, il 
collegamento dei cottimi e 
degli incentivi al rendi
mento del lavoro, lo svi
luppo della formazione 
professionale e ' dell 'ap-
prendistato, ecc. Sulla ba
se di queste rivendicazio
ni, 6 oggi possibile anche 
a Torino un deciso eleva-
mento del potere contrat-
tuale della cjasse operaia. 

Dopo aver analizzato il 
Javoro che attualmente il 
Partito svolge per raffor-
zare le organizzazioni di 
base e le cellule dl fabbri
ca, Roasio sottolinea l'im-
portanza del fatto che, no-
nostante le debolezze e i 
limiti esaminati. la clas
se operaia torinese sia riu-
scita negli ultimi tempi ad 
allargare la propria politi
ca di alleanze con nuov! 
settori sociali e politici. Lo 
sviluppo delle convergen-
ze si determina a Torino 
su tern! politici di grande 
momento, tali da costituire 
un'importante premessa 
all'azione generale per un 
controllo democratico stil 
monopolio. It movimento 
per I'autonomia regionale. 
che vede al nostro fianco 
altri se! partiti e movimen-
ti politici, investe sempre 
piii largamente gli interes-
sl delle masse lavoratric! e 
di tutta 1'opinione pubbli
ca. Nuove possibilita di 
alleanze si delineano in vi
sta delle prossime elezioni 
amministrative. Le con
traddizioni aU'interno del 
movimento cattolico, la 
crisi deH'amministrazione 
comunale del sindaco Pey-
ron, costituiscono sen col-
pi al monopolio politico 
della D. C. Al tentativo del 
monopolio di arrestare la 
distensione ai cancelli del

le fabbriche, 6 oggi pos
sibile contrapporre una 
grande azione di massa, 
che partendo dalla difesa 
delle liberta e delle condi
zioni di vita dei lavoratori, 
interessi strati sociali sem
pre piii vasti alia politica 
generale delle riforme di 
struttura e del rinnova-
mento democratico di To
rino e del Paese. 

I lavori del CC e della 
CCC sono proseguiti ieri 
mattina con la relazione 
del compagno Abdon Ali-
novi. della Direzione, sulla 
situazione a Napoli. Pre-
siedeva il compagno Pie-
tro Ingrao. 

ALINOVI 
Alinovi esordisce rile-

vando che la classe ope
raia e i lavoratori napo-
letani sono stati protago-
nisti — ne! periodo che va 
dall'indomani del 25 mag-
gio 1958 a tutto il '59 — 
di una serie di grandi bat-
taglie per la salvezza del-
1'industria locale, per la 
difesa e lo sviluppo del-
1* occupazione. per I 'au
mento dei salari e il mi-
glioramento delle norme di 
lavoro. II bilancio di tali 
lotte — che deve essere 
integrato con quelle na
zionali per i contratti di 
categoria. che a Napoli si 
sono espresse in 5 milioni 
di ore di sciopero — com-
prende due scioperi gene-
rali a livello provinciale, 
t r e scioperi cittadini, due 

giornate di lotta e di pro-
testa nei principali centri 
industriali della provincia 
e a Napoli. Si tratta di un 
movimento di massa che 
per ampiezza e profondita. 
nonche per importanza di 
oblettivi, non ha prece
dent! nella metropoli me-
ridionale. Grande rilievo. 
politico oltre che sindaca
le, hanno assunto in questo 
quadro la lotta dei bancari 
(la quale h a dimostrato la 
carlca di lotta e di pro-
gresso che esiste nel ceto 
medio lavoratore anche 
nel Mezzogiorno) e quella 
dei marittimi. L'asprezza 
di queste lotte e dimostra-
ta dal numero dei lavo
ratori arrestati e denun-
ciatl nel corso degli scio
peri: mille trn lavoratori, 
Iavoratrici e disoccupati. 
di cui 150 tuttora detenuti. 
Si tratta di lavoratori di 
varia tendenza politica: a 
fianco dei comunisti. ctii 
spetta il posto d'onore, so
no stati perseguitati so-
cialisti. democristiani ed 
anche monarchici. 

Fra i risultati di que
sto possente moto riven
dicativo va segnalato in 
primo.luogo quello che va 
sotto il nome di « accordo 
di Pozzuoll >. che rappre
senta nelle aziende IRI un 
punto di forza essenziale 
per dare sictirezza al rap
porto di lavoro. per con-
trattare- gli organici e i 
livelli di occupazione nel
le fabbriche in allesti-
mento e in quelle in tra-
sformazione. 

Oltre alle conquiste nor
mative e salariali realiz-
zate con i contratti na
zionali dl categoria, va 
iscritto all'attivo del mo
vimento di lotte 11 sostan-
ziale rafforzamento del po
tere contrattuale azienda
le. per cio che riguarda i 
cottimi e le qualiflche: 
nonch6 la conquista di 
nuovi istituti salariali, co
me il minimo di cottimo, 
indennita varie. sensibili 
avanzamenti verso la pa
rita salariale. ecc. Infine, 
e ci6 contribtiisce a spie-
gare anche il carattere non 
soltanto della riscossa ope
raia, ma anche della crisl 
politica che si 6 prodotta 
a Napol! e dell ' avanzata 
delle nostre forze, la fa
scia di sottosalario nella 
citta e nella provincia (e -
sclusa la zona Nolana) si 
e ridotta dal 50 al 35 per 
cento dei lavoratori occu-
pati negli ultimi quattro 
anni. 

L' importanza degli o-
biettivi raggiunti, non of-
fusca naturalmente la con
sapevolezza dei limiti in-
siti in queste conquiste: e 
in primo luogo la coscien
za dello squilibrio tra cio 
che si e conquistato e la 
carica di speranze, la de-
terminazione precisa che 
animava gli intenti della 
lotta. Non si tratta ne di 
delusione n6 di scoraggia-
mento: le elezioni di C.I., 
a w e n u t e all'indomani del
le lotte, hanno visto, anzi, 
una generale avanzata del 
sindacato di classe. Si trat
ta, piuttosto, di una valu-
tazione attenta delle diffi
colta che ancora restano 
da superare, affinche sia 
possibile dar luogo a una 
nuova ondata di lotte — di 
altro tipo — contro 1 mo
nopoly contro il grande 
padronato privato e stata-
le. al fine di raggiungere 
(per vie diverse) sostan-
ziali progressi salariali. 
nuovi livelli di occupazio
ne, nuove posizioni di li-
bertd e quindi di potere 
da parte dei lavoratori. 

La rinnovata carica di 
combattivita dei lavorato
ri napoletani — prosegue 
Alinovi — scaturisoe dal
la potente diffusione tra 
le masse di esigenze mo-
derne. dalla insufficienza 
delle condizioni salariali e 
di vita, in una situazione 
di endemira arretratezza 
quale 6 quella della socie-
ta meridionale: scaturisce 
dalla piii matura coscienza 
— da parte della classe 
operaia — del crescente 
squilibrio tra salario e ren
dimento del lavoro (nel 
periodo 1954-59. mentre i 
salari dei metallurgici so
no aumentati da un mini
mo del 14 a un massimo 
del 15 per cento, il rendi
mento del lavoro e aumen-
tato da un minimo del 30 
a un massimo del 60 per 
cento). 

La determinazione di 
proseguire la lott a nasce 
infine e soprattutto dalla 
enorme sperequazione che 
sussiste ancora tra le re
tribuzioni del Nord e quel
le. del Sud. E' questo un 
fatto organico che agisce 
negativamente su tutti gli 
aspetti della vita, non solo 
del lavoratore meridionale, 
ma di tut t a I'economia na
zionale: e che richiede per-
tanto un costante e indi-
spensabile coordinamento 
nella lotta tra Nord e Sud. 
La sperequazione si pone 
anzitutto in termini di 
sottosalario: solo per que
sto aspetto, la sottrazione 
al monte salari della pro
vincia di Napoli 6 in me
dia di 18 miliardi all'anno. 
II primo obiettivo concre-
to della nostra lotta e 
quindi quello di strappare 
i minimi salariali ancora 
prima che agisca la legge 

in merito. Ma la spere
quazione Nord-Sud non si 
esprime soltanto in ter
mini di sottosalario; si ma
nifesta anche negli squi-
libri salariali alTinterno di 
ciascuna categoria, tra a-
ziende dello stesso settore 
produttivo. e F esame va 
approfondito perche di qui 
nascono spesso le rivendi
cazioni concrete. 

Nell'azione per liquidare 
le zone di sottosalario, per 
avvicinare i salari di ogni 
categoria del Sud a quelli 
della stessa categoria del 
Nord, per conquistare so-
stanziali integrazioni ai sa
lari contrattuali. non e a-
deguata la proposta di una 
revisione dell' assetto zo-
nale previsto dall'accordo 
sul conglobamento: non si 
tratta di sostituire ad uno 
schema che pone Napoli 
nella qtiinta zona, un altro 
schema ohe non modifica 
sostanzialmente la situa
zione. La via giusta. indi-
cata dalle esperienze, e 
(jnella della lotta artico-
lata di azienda e di set-
tore, in cui tuttavia sia 
sempre presente il colle
gamento tra le rivendica
zioni di aziende. di settori 
o di intere categorie a sot
tosalario con l'impostazio-
ne di carattere perequati-
vo. In questo senso, dopo 
la fase contrattuale. sono 
orientate e si sviluppano 
le lotte a Napoli. 

Alinovi cita a . questo 
punto un'ampia casistica 
di aziende napoletano ove 
sono in corso attualmente 
lotte che partono dai pro
blemi posti in modo nuovo. 
dai contratti: in qualche 
caso si delineano gia ele
menti di veri e propri ac-
cordi integrative Lo svi
luppo di questo tipo di a-
zioue, anche se complesso 
e non facile, b tuttavia 
l'unico mezzo per garan-
tire il successo delle ri
vendicazioni operaie. 

Tra le esigenze che si 
pongono in questo quadro. 
di grande importanza e 
quella di raggiungere un 
nuovo grado di conoscen-
za dei processi oggettivi 
che hanno luogo nelle 
aziende, in un momento 
di grande trasformazione 
s trut turale: 6 necessario 
che tale conoscenza diven-
ga, per tutti i nostri qua-
dri. elemento di imposta-
zione sindacale e politica, 
fatto di cultura. Tra i nuo
vi problemi che emergono 
in questo senso. due as-
sumono narticolare rilievo: 

1) lo sviluppo quanti
tative e qualitativo del 
personale tecnico, col sor-
gere di nuove contraddi-
zionf tra il complesso dei 
tecnici e degli impiegati 
di livello medio da un la-
to. e i ristretti gruppi di-
rezinnali dall 'altro: con il 
conflgurarsi a Napoli di un 
nuovo tipo di intellettuale 
moderno, doxiito ad un piii 
largo orientamento dei 
giovani verso le professio-
nl tecnico - scientifiche, e 
tale da richiedere nuovi 
arricchimenti della nostra 
impostazione meridionali-
stica. nuovi contenuti idea-
li e pratici nella nostra 
azione verso le giovani ge-
nerazioni: 

2) il mutamento quali
tativo nella composizione 
della classe operaia, non 
soltanto attraverso un pro
cesso di dequalificazione 
innestato dai padroni sui 
nuovi processi prodiittivi. 
e che a Napoli e tuttora ad 
uno stadio embrionale: ma 
soprattutto per i muta
menti intervenuti nel li
vello medio di eta delle 
maestranze. dovuti alia 
crescente immissione di 
nuove leve maschili e fem-
minili nella produzione 
(immissione tuttavia an
c o r a straordinariamente 
limitata. se si raffronta al 
numero dei giovani in cer-
ca di una prima occupa
zione). E* necessaria una 
mageiore attenzione del 
Partito su questo proble-
ma. perche spesso stentia-
mo a collegarci con queste 
nuove leve operaie. anche 
se es«e sono ricche di ca
rica combattiva e veneono 
in genere sottoposte ad un 
maggior sfnittamento da 
parte dei Dadroni. 

La necessita di una piii 
specifica conoecenza de : 

processi o.fgettivi nelle 
fabbriche. ivi compresi i 
problemi che soreono dalla 
nuova dislocazione delle 
industrie in provincia di 
Napoli e in tutto il Mezzo
giorno. e resa piii ureente 
dai compiti delle lotte ar-
ticolate aziendali e setto-
riali. dal fatto che in oeni 
slngola situazione il nemi-
co di classe ricorre a me-
todi differenziati. II padro
nato si rende conto. infat-
ti. che la diffusione e lo 
sviluppo delle lotte artico-
late nel Mezzogiorno 6 la 
premessa di un forte bal-
70 in avanti di tutto il mo
vimento operaio Di qui la 
prospettiva e il senso del
la discussione di esse nel 
Comitato centrale: dobbia-
mo proclamare che la nuo
va ondata di lotte rivendi-
cative per aumentare il sa
lario costituisre un mo
mento essenziale non solo 
dell'azione sindacale. ma 
di tutta l'azione politica 
del movimento operaio e 
del nostro Parti to delle 

lotte per la rinascita del 
Mezzogiorno, a cui sono 
inter* ssati in primo luogo 
le pcpolazioni contadine e 
i ceti medi produttori. 

Non vi 6 alcun dubbio 
che la battaglia per l'au-
mento generale dei salari 
costituisca, insieme al mo
vimento per la riforma-
nelle carnpagne meridio-
nali. una componente es
senziale della politica per 
lo sviluppo dell'occupa-
zione e per l'industriaiiz-
zazione. Elevare il livello 
dei salari significa anche 
raccogliere a t t o r n o al
l'azione organizzata della 
classe operaia la formida
b l e pressione dei disoccu
pati ed ofl'rire ad essa uno 
sbocco positivo: vale a di
re rovesciare con l'azione 
i termini tradizionali del
la lotta per la difesa del 
posto di lavoro in attacco 
dall 'interno e dall'esterno 
delle strutture produttive 
per il pieno impiego. 

Seguendo questa via di 
movimento e di lotta la 
classe operaia ha la pos
sibilita di dare valore a 
certi strumenti legislative 
e tecnici che noi stessi ci 
siamo conquistati. come i 
consorzi industriali inter-
comunali, i piani regiona-
li stessi, altrimenti desti
nati a rimanere vuote for-
mule tecnicistiche o addi-
rittura diversivi pericolosi. 

Alinovi pone a questo 
punto due essenziali pro
blemi di liberta e di de-
mocrazia: la lotta contro 
la discriminazione e i so
prusi antioperal n e l l e 
aziende IRI; e l'azione 
contro le nuove forme di 
sfruttamenjo sociale che i 
monopoli esercitano at tra
verso il dominio sulla di-
stribii7ione e sui prezzi 
dei maggiori servizi socia
li (trasporti. fonti di ener-
gia. ecc ) . 

Tutti questi problemi 
costituiscono un comples
so di ragioni sociali e po
litiche che impongono a 
Napoli e nel Mezzogiorno 
un nuovo grado di unita 
della classe operaia e del
le masse, un profondo rin-
novamento del sindacato, 
del movimento di rinasci
ta e del partito. Nella di
scussione tra noi ed i com
pagni socialisti, occorre 
part ire dal quesito se pu6 
bastare il punto d'incontro 
che oggi esiste nel Comi
tato nazionale per la Ri
nascita del Mezzogiorno. 
La campagna politica per 
l'elevamento del tenore di 
vita, contro il sottosalario, 
ha bisogno di trovare un 
clima generale, un indiriz-
zo nei livelli oggi decisivi 
della vita politica, nella 
citta. nella Regione. Par
tendo dalla fabbrica. dalla 
lotta per il salario e l'oc-
cupazione. si stabiliscono 
concretamente le alleanze 
nuove e le convergenze 
necessayle a portare avan
ti la lotta contro i mono
poli. 

Dopo aver rilevato che 
anche per il sindacato si 
pongono problemi di rin-
novamento, Alinovi affer-
ma che per il partito b vi
va 1'esigenza di rivolgersi 
con grande vigore ideale 
alia gioventii in generale, 
e ai nuclei di giovani nel
le fabbriche in particola-
re. Una piii forte azione di 
proselitismo tra le nuove 
generazioni b oggi neces
saria, perche il Partito 
sente sempre piu 11 biso
gno di guardare avanti. di 
affidare in misura crescen
te ai nuclei operai delle 
grandi fabbriche la fun
zione di protagonist! del
la lottn per la rinascita 
del Mezzogiorno. per ta 
Regione. per contrastare e 
respingere la coneiura del
la destra economica e poli
tica che cerca dl fare di 
Napoli uno dei suo! centri. 
Di qui nasce It supremo 
interesse della classe ope
raia e dei lavoratori na
poletani a intervenire in 
questa crisi di governo. 
con tutte le sue rivendi
cazioni economiche e poli
tiche (fra le quali quella 
delle elezioni comunali a 
Napoli) in modo da otte-
nere uno sbocco democra
tico deH'attuale crisi po
litica. 

FARODI 
Dopo le relazioni, il d i -

battito e aperto dal com
pagno Parodi. che parla 
della situazione delle fab
briche genovesi e in part i-
cola re dell'Ansaldo. dove 
egli lavora. Si tratta. per 
la grande maggioranza. di 
aziende pubbliche. e deci
sive e quindi la funzione 
della classe operaia geno-
vese nell'impostazione di 
una politica dell'IRI. La 
riscossa operaia dell 'anno 
scorso e partita dalla tena-
ce resistenza ai piani di 
smobilitazione. ma su basi 
nuove. che sono soprattut
to quelle del crescente di-
vario tra salario e rendi
mento del lavoro. Abbia-
mo messo in luce le pro-
fonde contraddizioni della 
politica dell'IRI, che r i -
schiano di . asservirlo ai 
monopoli; assistiamo al 
fallimento delle teorie neo-
capitalistiche e delle tecni-
che di relazioni umane, 
anche se vi e tuttora il pe -

ricolo. da un lato. di una 
sflducia nella democrazia 
e nelle possibilita di rot
tura del monopolio politi
co della DC, e. dall'altro, 
di una penetrazione della 
ideologia . dei monopoli, 
frutto, quest'ultima, anche 
della serrata campagna 
condotta dalle forze padro-
nali contro le aziende pub
bliche. 

La base per la ripresa 
della lotta b profonda e 
reale: ma occorre che sia-
no visti con chiarezza i 
compiti differenziati del 
Partito. dei sindacati e 
delle Commissioni interne. 
Per quanto riguarda il 
Partito, positiva e l'espe-
rienza dei Cotnitati poli
tici di coordinamento co-
stituiti nelle maggiori fab
briche, col compito di ela-
borare una politica operaia 
da contrapporre a quella 
della direzione aziendale. 
Si tratta di dare alia ri
presa della lotta una base 
concreta. che sta nella ri
chiesta di miglioramenti 
salariali e di nuovi rap
porti di democrazia e di 
liberta nella contrattazio
ne, in vista anche di un 
aumento dell*occupazione. 
II Comitato federate di Ge-
nova ha elaborato in que
sto senso un piano orga
nico di lavoro, e vi sono 
gia state importanti ini
tiative unitarie, non solo 
su questioni interne di fab
brica, ma anche su cpie-
stioni generali: cosl nella 
larga azione intorno al 
viaggio di Gronchi, che e 
stato visto anche in legame 
con la prospettiva di piii 
larghi senmbi commercia
ls, cosi intorno al decre-
to Zaccagnini sulle pen-
sioni, cosi. in questi giorni. 
sulla crisi di governo. per 
una soluzione democratica 
della quale centinaia di 
operai hanno firmato or-
dini del giorno comuni. 

Si tratta. pero. anche 
di migliorare decisamente 
tutti i no?tri metodi di 
lavoro. di superare gli 
squilibri esistenti: Parodi 
propone percio di rinno-
vare la positiva esperien
za della Conferenza delle 
grandi fabbriche. 

LAMA 
11 segretario generale 

della FIOM, Luciano La
ma, affronta il problema 
piii complesso che abbia-
mo di fronte: quello di da
re inizio subito alle lotte, 
per dare alia lotta per una 
nuova maggioranza la mol-
la essenziale della azione 
della classe operaia. ma 
anche perche altrimenti ri-
schia di disperdersi il pa-
trimonio di combattivita e 
di fiducia che e la conqui
sta piii grande del movi
mento dell'anno scorso. 
Nel '59. alia base delle 
grandi azioni operaie vi 
era perd un motivo ogget-
tivo. che era quello del 
rinnovo dei contratti na
zionali, da cui veniva la 
spinta a un movimento 
Unitario: oggi invece, pur 
non potendosi parla re di 
stasi. il movimento non e 
adeguato alle necessita e 
possibilita esistenti, e si 
pud sviluppare solo at t ra
verso una elaborazione ac-
curata. minuziosa e pre
cisa della tematica riven
dicativa. Dobbiamo parti
re cioe da uno studio at-
tento dei modi in cui si svi
luppano oggi le condizioni 
di lavoro nelle fabbriche. 
Caratteristica del momen
to attuale e la rapidita e 
la profondita delle varia-
zioni in corso. che fan-
no capo al rinnovamento 
tecnologico. alio ammoder-
namento delle macchme. 
ma anche a modificazioni 
organizzative che investo-
no grandi e piccole azien
de: mutano rapidamente 
il posto. Ia mansione. Ia 
condizione stessa di vita 
deU'operaio. e tutto ci6 in 
modo estremamente dilTe-
renziato. Esteriormente. it 
fenomeno si manifesta nel
le sperequazioni salariali 
tra aziende analoghe (per 
esenipio nell'Ilva di Bagno-
Ii i salari sono del 35-40^> 
infenori a quelli dello SCI 
di Cornigliano), tra uomo 
e donna, tra giovani e 
adulti (su questa ultima 
questione. Lama si soffer-
ma brevemente per rile-
vare Fimportanza decisiva 
del ruolo delle giovani le
ve operaie): colpisce &J 
esempio in Siciha il con
t ra l to tra la modernita dei 
nuovi impiantj industriali 
e anche della organizza-
zione del lavoro. e il sot
tosalario ivi esistente. Ma 
non e solo una questione 
di sperequazione. giacche 
nel movimento devono 
spingere in avanti sia le 
masse operaie che vivono 
in situazioni che gridano 
vendetta, s-.a le masse re
lativamente piii avanzate. 
Cio esige una piii precisa 
conoscenza dei singoli rap
porti di lavoro. dai cotti
mi alle qualifiche. dal rap
porto salario-rendimento 
alia parita salariale. 

Ma la rivendicazione es
senziale su cui possiamo 
far leva e quella della ri
duzione deli'orario di la
voro, che e problema ge
nerate del movimento ope
raio dei paesi capitalistic! 
e che anche in Italia pud 

essere portato avanti, an
che per zone intere (per 
esempio Milano). Se noi 
raggruppiamo le rivendi
cazioni Che si muovono 
con questa tendenza (sa
lari. tempo libero, ecc) 
diamo anche una piatta
forma concreta all'azione 
per la liberta nelle fab
briche, che non e una que
stione giuridico-formale. 
ma ha anche un contenuto 
di potere. e precisamente 
si incentra sul potere di 
contrattazione del sinda
cato su tutti gli aspetti del 
lavoro. 

L'attuale favorevole co:i-
giuntura economica ciea 
condizioni obiettive favo-
revoli alia lotta, perche da 
maggiore fiducia nella pro
spettiva di successi; se pe
ro vi fosse ' una nostra 
inerzia. la stessa congiun-
tura agevolerebbe l'azione 
di discriminazione. di pa-
ternalismo. di divisione. di 
isolnmento delle parti p:u 
combattive che il padio-
nato non ha arrestato e 
d ie — anche lasciando da 
parte la situazione pait i-
colare della FIAT — ha da-
to luogo recentemente ai 
pericolosi accordi sepaiali 
dello SCI. dell'ILVA. del
le OM pistoiesi. conse-
guenza della mancata no
stra iniziativa sindacale e 
di lotta Vi sono tuttavia 
gia alcuni fatti positivi. 
Nelle elezioni delle com
missioni interne di quasi 
tutti i complessi dove que
ste esistono. per un insie
me di 386 mila lavoratori. 
il ralTronto degli ultimi 
quattro anni ci da le se-
guenti percentuali per la 
CGIL: operai e impiegati 
di tutte le aziende com-
presa la FIAT: 55 per cen
to nel 195(5 48.3 per cento 
nel 1957 52.2 per cento nel 
1958. 53.7 per cento nel 
1959: operai e impiegati 
(senza la FIAT), nei quat
tro anni: 58.7 per cento, 

52.1 per cento. 56.3 per 
cento. 59.3 per cento; solo 
operai (FIAT esclusa): 
64.2 per cento, 57.2 per 
cento. 62.6 per cento. 66.1 
per cento; impiegati: 21.2 
per cento, 16.8 per cento, 
15.9 per cento, 17.8 per 
cento. 

Su questa base, l 'immi-
nente c o n g r e s s o della 
FIOM deve essere il punto 
di partenza per un movi
mento vasto e forte, ar t i -
colato a tutti i livelli, ma 
accentrato anzitutto sulle 
aziende siderurgiche. sulla 
industria cantieristica. sul
le donne e sui giovani. in-
tesi come capisaldi per 
un'azione piii generale e 
per una piii vasta inizia
tiva aziendale. Qui l'aiuto 
del Partito, la sua inizia
tiva e la sua articolazione 
dal basso — in una pro
spettiva di lotte piii fram-
mentarie — sono decisivi: 
cio richiede un impegno 
serio, una coscienza gene
rale dell'importanza del 
movimento nella prospet
tiva di una nuova maggio-

" ranza democratica. 

DI GIULIO 
II compagno Fernando 

Dj Giulio parte dalla s i
tuazione oggettiva di Ro
ma dove su 550 mila occu-
pati solo 170 mila (di cui 
60 mila edili) lo sono nel-
I'industria. Anche qui la 
base fondamentale e lo svi
luppo di una grande lotta 
rivendicativa. Negli ulti
mi mesi, dopo i successi 
del 1959, si rilevano pero 
difficolta a uno sviluppo 
serio dell'azione. E non 
perche sia venuta meno la 
spinta a un miglioramento 
dei salari e del tenore di 
vita, che arrzi b piii viva 
che ma'i e investe sempre 
nuove categorie, accen-
tuata anche dai caratteri 
particolari della Capitale. 
con un piii elevato costo 
della vita e una piii dif
fusa aspirazione a un li
vello di vita civile e mo
derno: ne perche sia ces-
sata la spinta a] cambia-
mento della situazione po
litica (si veda it signifi

cative recente episodio del
la Manifattura tabacchi); 
ma per ragioni soggettive. 
Esse vanno individuate 
nella debolezza di orien
tamento di quadri di par 
tito e sindacali delle fab
briche. e nella lentezza 
del processo di rinnova
mento delForganizzazione 
sindacale. A questo pro-
posito. va detto che un 
grande Ia**oro ha compiu-
to la CGIL per il r inno
vamento della linea sinda
cale. un lavoro estrema
mente positivo: ma ad es-
so non ha corrisposto la 
conquista piena alia nuo
va linea di gran parte di 
quadri e attivisti sindaca
li. Vengono cosi fuori re-
sistenze e incomprensioni. 
da quelle piii elementari, 
che consistono nell 'mcom-
prensione delle lotte in ge
nere e dei loro risultati o 
della situazione economi
ca. a quelle piu serie. che 
non intendono il valore 
della impostazione riven
dicativa e delle lotte ar t i -
colate e considerano tale 
tinea piuttosto come un ri-
piegamento. In taluni casi 
si e fatta strada per contro 
una sorta di tecnicismo 
sindacale, che tradisce an
che esso una incompren-

• 


