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sione della linca e impe-
disce il collegamcnto, che 
e essenziale, tra elaboia-
2ionc niinuta e principi 
ideali. smarrendo la t iadi-
zione dello stesso smdaca-
lismo italiano. quella che 
e l'eiedita di Di Vittono. 

Tutto cio disonenta e 
mette in forse in alcuni 
>trati il principio stesso 
dcU'atitononua sindacale. 
Qm va detto che il con-
tributo del Paitito deve 
inirarc anche a rendcre 
piu vasta la compiensione 
della hnea dci sindacati. 
Si pcnsi. solo per Koma, 
qtianto vasta sia la parte 
di lavotaton che sfuggono 
a quahmque impostazione 
sindacale. che non nesco-
no ad essere tutelati. Bi-
sogna dire che dal '53 ad 
oggi vi e stata una battuta 
di anes to nella conquista 
delle masse agli ideali de
mocratic! anche perche 
molti pioblemi sono muta-
ti. molti mezzi allot a va-
lidi. non sono put essen-
ziali c sorgono pioblenu 
nuovi che ancora non ab-
biaiiio saputo atliontaie. 
Solo una npresa di questa 
azione in modi adegunti. e 
rivolgendosi prima dt tut-
to alle mighata di nuovi 
gruppi entinti nella pro
duzione negli ultimi anni, 
con una grande azione 
ideale e politica puo im-
pedire il ntorno verso po-
sizioni corpoiative che si 
manifestano anche in a l -
cune giandi categoric. 

SANLORENZO 
L'attuale composizione 

della classe operaia — di
ce Sanlorenzo — mostra 
una crescente percentuale 
di giovani. II processo si 
e fatto piu rapido dopo il 
'55. Da allora gh appren-
disti sono passati da 200 
mila a 600 mila e se si 
includono anche i giovani 
opcrai sotto i 21 anno, si 
passa il milione: con quel-
li di eta un po' supenore 
si raggiunge la meta della 
massa operaia. Questo pro
cesso e avvenuto senza r i-
solvere il problema della 
disoccupazione giovnnile e 
aggravando il disagio dei 
giovani nella fabbrica, do
ve essi ricoprono quasi 
esclusivamente le qualifi-
chc infenori: ne 6 stato 
nsolto lo squilibrio regio-
nale, se si pcnsa che gli 
apprendisti sono per oltre 
meta al Nord. 

Queste masse sono state 
presenti per la prima vol-
ta, e spesso con ruolo di 
avanguardia. nelle lotte 
dello scorso anno: uno st i-
molo alia loro azione fu 
senza dubbio la raggiunta 
unita tra i tre sindacati, 
perche per il giovane le 
ragionj che portarono alia 
scissione sono ormai lon-
tane e incomprensibili. Ma 
vi e oggi un crescente con-
trasto tra le grandi esigen-
ze e le aspirazioni dei gio
vani verso una vita mi-
gliore. piu moderna. civi
le e dignitosa, c il sotto-

salario. la sperequazione. lo 
sfruttamento a cui sono 
sottoposti. Questo ci indi-
ca anche i temi concreti 
della nostra azione sinda-
cale. politica. ideale. che 
sono essenzialmente quelli 
del salario e della qualifi-
ca. Per il salario. vj sono 
squilibri vergognosi in tut-
te le categone. che vanno 
nel giro di pochj anni fmo 
al doppio. e proprio men-
tre oggi il giovane lavo-
ratore ha spesso un rendi-
mento piu elevato dell 'an-
ziano. In questo campo vi 
sono ancora pregiudizj che 
ostacolano' la nostra azio
ne: i vecchi operai che 
hanno raggiunto leniamen-
te la loro qualifies non 
comprendono la nchiesta 
di perequazione dei giova
ni. V'i sono obbiezioni per-
sino alia nostra nchiesta 
del voto a 18 anni. La que-
stione di orientamento sit-
pera dunque la FGCI e in-
veste tutto il Parti to. Non 
meno sentite sono le que
stion! della qualifies che 
spesso intercssano anche 
di piu perche investono la 
questione della prospetti-
va del giovane. La riven-
dicazione della nduzione 
dell'orario di lavoro e — 
su scala aziendale — dei 
permessi e delle scuole di 
qualificazione. pun diven-
tare un grande strumento 
di mobilitazione. 

D'AMICO 
II hmite maggiore della 

nostra azione a Torino 
non e tanto nella nostra 
perdita di iscnttt. quanto 
nella trasformazione del 
Partito da orgamzzazione 
con base essenziale net 
luoghi di lavoro ad orga
mzzazione con base stii 
luoghi di ahitazione. .Nel 
*48 il 73*^ degh iscntti era 
nelle fabbnehe. oggi non 
si supera il 28^i. mentre 
resiste megho la nostra in

fluenza elettorale, almeno 
in citta, dove e del 22Tc. 
L'esame. seno, che abbla-
mo condotto sul ruolo del
la FIAT ci permette di due 
che l'andamento delle lot
te operaie ha senipre avu-
to un* influenza dnet ta , 
spesso meccanica, sulla si-
tua/tone generale della cit
ta: ogni nostra sconfitta si 
traduceva in un aumento 
della potenza della FIAT 
anche verso ceti diversi 
dalla cla:>se operaia. Cen-
tinaia di quadri, come sap-
pianio. fuiono cacciati tlal-
la fabbuca; ma moltissmii 
altri, pure rimanendovi, 
cessarono ill combattere in 
essa e portarono la loro 
azione all'esterno, forman-
do il net bo dei nostri qua-
di] sezionali. Noi oggi ab-
biamo compreso che alia 
politica organica e multi
forme del tnonopolio. va 
contrapposta una nostra 
politic,! al t iet tanto globa-
le. che si nvolga in tutte 
le ditezumi e paita dat 
fatti nuovi della situazio
ne. E I f.itti nuovi sono 
che Toiitii) non e pui una 
isola nel Paese. che anche 
qui vi sono gli element! 
per una npresa operaia. 

Lo svtluppo abnotnie ed 
untlateiale del tnonopolio 
investe oggi direttamente 
quello stiato di piccola e 
media industria sorto gra-
zie al boom economico de-
gli anni passati. ma come 
satellite della FIAT, che 
ora tende a liquidarlo. Lo 
imponeiite fenomeno di 
immigrazione. il piu ele
vato — anche in cifra as-
soluta — tra le grandi cit
ta italiane, ha creato con-
dizioui nuove di vita, di 
cultura. di civilta. Le lotte 
dell'anno scorso hanno mo-
strato il potenziale di lotta 
esistente: davanti ai can-
celli della fabbrica si 6 ri-
costituita l'unita sindacale. 
ha gettato le sue basi an
che il fronte antimonopo-
listico. Ma anche dentro 
la fabbrica qualche cosa 
di nuovo e maturato: vi e 
stato un processo di de-
qualificazione dell'operaio. 
come conseguenza delle 
nuove tecniche, ma soprat-
tutto un adeguato processo 
di aliennzione nel rapporto 
tra 1'iiomo e l'organizza-
zione del lavoro. tra l 'uo-
mo e la macchina: l'orario 
di lavoro e aumentnto. gli 
straordinari sono divenuti 
una regola: il monopolio 
ha insomnia rivelato il 
vero volto della sua poli
tica produttiva. che e quel
lo del massimo profitto. E' 
cresciuta cosl anche negli 
operai la spinta antimono-
polistica. la loro coscienza 
di produttori. Cio e pro-
fondamente vero anche 
per i giovani, ai quali pos-
siamo oggi guardarc con 
un gaidizio largamente po-
sitivo. 

LA TORRE 
11 compagno L a Torre 

esamina la situazione delle 
lotte della1 classe operaia 
sicilnna. anche per dimo-
strare che. se sono giuste 
le cntiche a certi ritardi 
ilel Partito e del movimen-
to, un'azione reale, e spes
so a>sai importante, vi e 
stata anche in questi ul t i 
mi mesi. a partire soprat-
tutto dalla revisinne auto
crine.! compiuta nell'estate 
srorsa e dalla quale oart i-
rono una sene di tniziative 
di grande rilievo. Egh cita 
an7itutto la lotta della 
SINCAT (gruppo Edison) 
di Siraciisa. maturata dopo 
il convegno dei chtmici c 
dei petrolien e in seguito a 
una attenta analisi riven-
dicativa. e sviluppatasi con 
uno sciopero di dieci gtor-
ni e con una giornata di 
sciopero generale nella 
provincia: la vittoria ri-
portata sul monopolio ha 
avuto una grande portata 
di stimolo anche per al tre 
categoric. Esempio analogo 
e quello della lotta alia 
Akraga? (Gnippo Monte-
catini) di Porto Empedo-
cle, dove Pure si e partiti 
da una analisi delle riven-
dicazioni piu elementari e 
la lotta e staia portata poi 
avanti nella difesa della 
Comrmssione interna, che 
abbiamo riconquistato con-
tro il ricatto dal padrone. 
Di grande rihevo l*az:one 
condotta a Gela su due 
fronti: da un lato per il 
rispetto del contralto d: la
voro e la perequrzione *a-
lariale dei 600 dipendenti 
deH'F.NI. e contempora-
neame.nte. daU'altro. per la 
realizzazione d e I p:ano 
deU'EXL muovendo tutte 
le categone della zona, la-
voratori occupati e disoc-
cupati e strappsndo. su 
tutti e due i fronti. impor
tant: succe^si La Torre ci
ta ancora Fazione condotta 
a Ragu&a contro i piani di 
smobilitazione della Gulf 
Oil e la vasta azione per 
la difesa deH'industna zol-
fifera che portd l ' anno 

scorso alia conquista della 
nuova legge che prevele 
l 'apertura di nuove mlnie-
re e l'allargamento dell'oc-
cupazione e oggi consente 
uno sviluppo immediato 
della lotta pei gli aumenti 
salanah E IIUA seue di 
lotte di •uMtote st.i per 
e.-»-eie uigaggiata, .•>etn-
pie con un obiettivo an-
timonopolistici). ctmtio la 
SCiLS. contro le aziende 
an tofe n o tran via ne Tutto 
cui ha fatto compiere del 
pas<i in avanti alia pi»liti-
ca uni tana alia base, s.a 
\er>o i cristiano socali . sia 
verso la stessa C1SL Na-
turalmeute vi sono anche 
deJicieii7e, sia smdacili 
che del Partito. soprattutto 
per l.i scarsa piesenza in 
tutte le fahbi iche e la scar-
»a aiticolazione tra i la-
voraton: bisogna clie tutto 
il Paitito supcti ogni ic-
sidua posi/ione che consi
der! I'a/ionc r ivendicatua 
come una sottospecio ri
spetto all' a/ione politica 

BATTISTELLA 
Aiulie a Yaiese — ilice 

il compagno Halti.stella — 
clie e una delle piovince 
piu induslruili / /ate d'lta-
lia, le lotte degh ultimi 
ilue anni hanno visto una 
partecipazione latghissima 
alia lotta. con un minmio 
del 95% m ciascuna azien-
da e con 1'ingresso. per la 
prima volta. dei giovani e 
delle donne e una larghis-
sima iniziativa anche da 
parte degli operai cattolici. 
Tutto cio ha dato un serio 
colpo alle teorie revisioni-
stiche sulla collr-borazione 
ili classe (come si e visto 
anche nei congiessi delle 
ACLI e delln D C ) e a l -
ranticomunismo (vi sono 
gia adesioni di socialde-
mocratici e di cattolici alle 
nostre lisle per le prossime 
elezioni). 

La situazione rcale e pe-
ro grave, e tale da susci-
tare una spinta ancora piu 
forte alia lotta. Alio svi
luppo economico e del pro
fitto padronale (sono sorte 
negli ultimi anni 8 000 
nuove piccole aziende, an
che se molto spesso come 
appendice dei monopoli) 
corrisponde un accentuar-
si del supersfruttamento in 
forme perfino vergognose. 
Il livello salariale va dalle 
35.000 alle 38.000 lire men-
sili di media, e cio pro-
voca una dilatazione per-
manente degli straordi
nari, la riccrca di un 
secondo l a v o r o di tipo 
artigiano e persino di un 
lavoro a doinicilio n o n 
solo delle donne ma dello 
stesso operaio; si arriva 
poi all 'assurdo che vi e un 
accrescimento della mano 
d'opera infantile, come ha 
rivelato la sciagura di Gor-
la Maggiore. Tutto cio de-
termina un basso livello 
culturale. e, indirettamen-
te una debolezza dell 'or-
gamzzazione politica e sin
dacale (le tre confedera-
zioni raccolgono appena il 
40% dej lavoratori della 
provincia). Quest e sono le 
nostre difTicolta obiettive: 
ma il nostro Iimite mag
giore sta nella scan>a con-
tinuita delle lotte a livello 
aziendale per il miglinra-
mento salariale e la liberty 
sul luogo di lavoro: vi so
no centinaia di fabbrichc 
senza C L. molte C.I che 
non fun7ionano. E' necc*:-
saria percio una azione v i 
sta e articolata, intorno 
agli ob:et 'vj che sono stati 
indicati. ma tra i quali noi 
vediamo come essenziali 
quelli per il miglioramento 
salariale. per la regola-
mentazionc del lavoro a 
domiolio c per la riduzio-
nc dcH'orarlo di lavoro 

FIBBI 
La seduta pomcndiana, 

presieduta dal compagno 
Scoccimarro. si apre con 
1'intervento della com pa-
gna Lina Fibbi, segretana 
del sindacato tes-ili Ella 
rileva che. cosi come n -
sulta chiaro da tutto il di-
battito e dall'analisi della 
situazione attuale. il po
tenziale di unita e di com-
battivita che si 6 espresso 
nelle grandi lotte rivendi-
cative dello scorso anno, e 
nmasto tuttora intatto. Si 
puo anzi afTcrmare che in 
questi ultimi mesi alcune 
tra le fondamentali n v e n -
dica/ioni che sono state al
ia base di quelle lotte. sia-
no ulteriormente maturate 
nella coscien/a c ne-IJa vn-
lonta di lotta dei lavora
tori. 

Per affrontare con mag
giore rapidita — superan-
do una certa lentezza che 
sembra manifestarsi in 
questo penodo — il tema 
centrale d« una ripresa del 
movimento rivendicativo, 
e neceitsario dare un mag-
gior respiro alle lotte par-
ziali at tualmente in atto. 
I lavoratori avvertono che. 

so si vuole pone con gian
ile possibilita ill MICCCSSO 
rivendicazioni e s s enziah 
come quelle della nduzio-
ne deH'oraiio a partta di 
salario. della ictribu/ione 
a i end monto, della panta 
salanale. ecc e necessano 
dare un pe.so politico mag-
guue alle lotte ecoiu>mi-
che. elevarle a livello di 
settoie. e soptattutto a m-
\es t i ie I yrandi giuppi 
monopolistici. Pei cio che 
tiguardn il settore tessile, 
la lotta dovia estendeisi 
ed , i»u:neie la sua nmssi-
ma foi/a d'urto nei gran
di lomplessi. come la Mai-
zotto. il CVS, CantvMii, ecc 

Cio seixe a date un 
oi lentamento piu chiaro, 
una piospettiva piu sicuta 
ai iavoraton. l quali sono 
sempie pieoccupati di uno 
spe/zettamento eccessivo 
delle lotte. e MHIO convinti 
che soltanto una crescente 
genet.di//.i/iotie del mov i-
ineuto 11\ endicatix o con-
tnbuisce ad otteneie piu 
tapidi e maggion siiccessi 

La compagua Fibbi con
clude .illei ui.iudo che oi -
cone valori/zaie ill piu 
r.uYnuin pei la panta s.i-
iaiiale coiiquistato ion le 
lotte dello scoi so anno. 
pei che esso deve appan te 
.i tutte |e lavorat tu i conic 
il fiutto dell'ideologia e 
della lotta del nostro mo
vimento. 

RODANO 
La compagua Marisa Ho-

dano, presidente deH'UDl, 
nleva come quasi tutti gli 
intervenuti si siano solTer-
mati suU'importanza del-
Ting resso delle donne e dei 
giovani nella produzione 
avvenuto in questi ultimi 
anni Non 6 ancora un fe
nomeno generale (la stes
sa percentuale complessiva 
delle donne tra i lavoiato-
n dipendenti 6 rimasta 
inalterata). ma e eerto gia. 
un fatto importante che 
tutti considenamo positivo 
anche in vista dello svilup
po delle lotte. perche com-
prendiamo il grande con-
tributo che ad esse possono 
dare, conic hanno gia dato 
negli scorsi anni Vi 6 tra 
le donne lavoratnci un 
diffuso malcontento intor
no a vane questioni. che 
vanno dall 'orario al salario 
ma che sono soprattutto 
quelle della panta . Gran
di risultati sono stati ot-
tenuti nella lotta per la 
parita — che e una nven-
dicazionc profondamente 
unitaria e di grande valo-
re ideale — ma esse sono 
tuttavia largamente msuf-
ficienti: si pensi che su 31 
contratti na/ionalj realtz-
zati l'anno scoi>o. 20 non 
fanno cenno alia pan ta sa
lariale e molti altri ne par-
lano solo genencamente 
Anche clove si e conqui.stT-
ta la parita teonca. si svi-
luppa 1'offensiva padronale 
per non applicarla o appii-
carla ai livclli piu ba^si. 
e si 6 arrival) alia rottura 
delle trattative inteiconfe
deral! Invece o possibile 
oggi allargate ed estende-
re questa lotta. anche sul 
piano a/iendale: ma cio ri-
chiedc una vasta opera di 
chianmento. di ini/iativa. 
di mobilita/ione dell 'opi-
nione pubbliiM 

L.i presenza delle donne 
ncH'attivita produttiva po
ne oem problcmi anche piu 
generali Si tratta anzitut-
to di dare al lavoro delle 
donne d carattere di una 
scelta definitiva. garanten-
done la continuazione an
che dopo il matnmonio e 
assicurando \i> sviluppo 
deila qualificazione Cio 
implica la lotta contro i 
licen7iarnenti per m a t n 
monio e contro i contrattt 
a termine. in tutt: i settor.: 
la lotta contro lo sfrutta
mento e per un mieliore 
o rano di lavoro. in modo 
da asiicurare alia donna 
la contininta della sua vita 
familiare: e. infine. lotta 
per una sene di questioni 
particolan delle l a \ o r a t n -
ci. rhe vanno dalla leg^e 
sulla ma'ornita agli as-1.. 
ai scrvizi si>dali, ai t ra-
sporti. alia scuola Su que
sto tema e indinzzata la 
conferen/a che 1'L'DI pm-
muovera sul lavoro (iella 
donna e la famiglia. e per 
ia quale c g^a stato Ian-
ciato un referendum m -
zionale Que<to referen
dum non sara soltanto una 
inch:estn. pur utile: ma 
vuole essere il punto di 
parlenza per aprire un di-
battito ideale su questo te
ma e per dar vita ad una 
sene di lotte articolate 
azienJalmente. dentro e 
fuon della fabbrica. Su 
questo terna. largamente 
unitario. emerge con chia-
rezza la netessita e 1'ur-
genza della trasformazio-
ne della politica generale 
del governo: in questo sen-
so grande puo essere il 
contnbuto delle donne a l 
ia formazione di una nuo

va niaggioran/a La com
pagua Hodano conclude 
accennando come term di 
lavoro e di riceica parti-
colari a quello del lavoro 
a domicilio e a quello del
lo sfruttamento rVI lavoro 
minorile. che potiehbe 
assumere, dato ii caiatte-
re degeiieratn o del po-
poteie monopol.stu-o, an
che .ispetli di.uiiniatici. 

TRENTIN 
Sono il'acciMdo - - due 

Hi uno Trentin — che non 
e'e una >ta>i nel ino\, i-
inento. ma che > .uno di 
fionte a una situa/ione 
comple.ss.i e \ ui.i Ma uh 
elementi di ripies.i nven-
dicativa non S,,M,I .uicoia 
di tale portata l.i i i>siitui-
le nn ino\ imei '.<• n.i.'.onale 
che .spmg.i nel ^ M-,» delle 
tifoinie di st:.HMi:a e di 
una nuova po! : ci Si av-
\e i t e . anche do\ • .1 movi-
liiento cV. un -ai> i .uat te-
le epiM»dici» < 1 e.'iipmco, 
e le lotto a,> «a .MU> ptu 
t' utti> del tapp " ti di fi>i -
/a occ.isionali i lu vli eeite 
politiehe piei - - 1". qiie-
s!.!. una ii'ino i si-! i,i a un 
illaigamcnto dt IT .nteio 
ino\ lmento e ^\u udi alia 
possibilita. pei 1 sindacato 
o per il pa it no. di s \ i-
luppaie Fa/iiMie pei l'oc-
cupa/ione e lo sviluppo 
economico, sul pi.mo te-
gionale come Mil piano WA-
zionale. Non o che questa 
piattaforma piu vasta sia 
assente dalla coscienza del 
paitito c delle oiganizza-
zioni sindacali; quest'ul-
tune. anzi. sono spesso im-
pegnate in riceiehe nuove 
dei problem di sviluppo 
regionale e 1. cale; vi e pe
rn un distacco tra Tini/ia-
tiva dei sindacati e il mo
vimento rivendicativo rea
le. un movimento che do-
vrebbe impegnare prima 
di tutto il padionato e in 
tal modo assicuiare la con-
tiuuita e le prospettive al
le lotte per le nfi>inie di 
struttura. In t il modo si 
delinea il rischio ehe l i in-
po.sta/ione generale dei 
problemi dello sviluppo 
economico poss.i nippro-
sentate un d»\ersivo di 
fronte alle coneiete difti-
colta della lotta nolle fab
brichc. con un iKiisegueiite 
pericolo per r.iutonomia 
del movimento operaio, e 
con una sua possibile sti-
bor.linazione. 

Ecco perche parlianio 
della nccessit.a di una scel
ta degl: obiettivi di lotta 
che non sia episodica e 
casual**: la scelta e tin fat
to politico, non di tecnica 
sindacale. ed *• condi/ione 
per rallargainento di lutta 
l'a/ione rivendicativa. Vi o 
qui un problema di piena 
compiensione da parte del 
partito del valore della 
nuova polit'ca sindacale. 
che mir.i airarticola/ione 
delle lotte ma vuole i-vita-
le ogni per colo di einpi-
iismo a/icndalc 

Trentin aecenna quindi 
alia neeeSsit.i di coordina-
re le i iV'-n/lira/iom per 
gruppi indii-tnali. teneiido 
conto dei fenomeni nuo
vi che M \i-rifieaiio nel-
1' espansione dei grandi 
giuppi monopolistici an-
i he ml settoie del s^rvi/i 
Stdo co«i la lotta antimo-
nofiolistica acqinstei.i t,-
hevo coin :clo e pei do: a 
ogn: ri^chi'i di velleitati-
Miio. Lo sviluppo di un 
linn imcnto di portata n.i-
7ion.-iIe o <--enziale anche 
per difendere o illarg.iro 
il patnmo'i.o unit.inn con-
(|ii|stato con le lotte del 
'59 e b loo . i ' e in tal modo 
Ic lonta/ioni che tornano 
a manifest rsi in alcuni 
gruppi dirig-'iiti della f'ISL 
per una r^nuncia alia lo'.ta 
d: rna^s.i e una trattativa 
al \ert ice. d. tipo corporn-
t i \o . .si.i pure intorno ai 
temi d'dlo sviluppo econo
mico su cu: rimangono le 
c<»nvergcn/e con le no<t--e 
pos!7:oni La base del sin
dacato eattolico resiste a 
talc import.,/iono ma un 
nostro nt.irdo nella np rc -
s.i delle lo'te potrebbe. 
spece nel!« /one di sot-
tocciip-iz orit . favorirne lo 
s \ h i p p o 

CREMASCOLI 
CJu.di s.e.o, si diimand.i 

Cromascnl.. i problcmi piu 
sentiti nella sua fabbr.ca? 
Sono rsccii7ialmf-ntc tre" 
1'aumenTo dei salan, i cot-
tim; o le qualifiche. II p.i- j 
dronato. rr.< diante il de-
classamento. recupera mol- j 
to di p-.u di quello che esso 
0 costretto a dare con gli 
aumenti salanali . Esso 
quindi c p.u spesso dispi-
sto a coniedere poche lire 
di aumento di men to che 
a efTettuare il pavsaggio 
del lavoratore alia catego-
na superiorc Per i cot-
timi. Ia situazione si pre-
senta negli >tessi termini. 
1 Iavoraton perdono cosi 

quello che. con dure lotte. 
sono niisciti a s-trappaie id 
padrone. Per questo, esi-
goiui che siano applicate le 
norme del nuovo contratto 
dei metallurgici sin cottuni 
e le categone E' questa la 
|H>M/ione delle oigani/za-
zioni .sindacali, anche del
la CMSL e della I 'll . . 

U compagno Cieiuascoh, 
che e nn operaio niet.illur-
u\co. dopo aveie illusti.it>> 
altii aspetti e altri proble-
tui della vita della sun fab-
bnca (aspetti e pioblenu 
MII quali si pionunceia una 
confeien ' i di piodu/ione 
dt fabbuca). sviluppa il 
siui intervento attorno alle 
lotto d,\ combine per I'au-
monto dei salaii Pei ot-
teneie raumento dei salaii 
e l'applica.'ione del con-
tia ' to di lavoio pei quello 
che attiene ai cottinu c al
io categone. e nuhspen^a-
bile la lotta al livello 
a/iendalo colleuata a tutto 
il settoie dell'elottionitv-
cauica pes-.mte Eult ncoi -
ii.\ le lottt unit.u ie M»sto-
nute dagh opeiai niilane.si. 
lotte unit.it ie v-ite poitaio-
no le nia-s,. l .noiatiici a 
reclaniaie sompte pm for
te un eainhianiento nella 
politica del Paese Quelle 
lotte dimo.st I aiono Ct>n i 
f.itti che e ie.de la possi
bilita dt una vasta allean/a 
attorno alia classe operaia, 
una vasta alleanza. che 
compienda in piimo luogo i 
cctt modi, i quali oggi ban-
no dimostrnto di non avoro 
piii un ntteggiamento ostile 
noi confr»>nti della classe 
operaia ĉ >Illo avvenne ne
gli anni che prcccdettero 
il fascismo Essi sono stati 
indotti a mutare il loro at-
teggtainento dagh etletti 
che su di essi pioduee il 
monopolio. dalla for/a di 
attrazione ideale del socri-
hsmo, dall' oiientamento 
non settaiio del nostro 
partito no! loro confront!. 
Î e espenenze di lotta di-
mostiana la giusto//a della 
linea del IX congiesso del 
partito o deU'analisi dolla 
situazione. dalla quale ri-
sulta cho «»t:gi \-i sono con-
dtzioni favoievol per svi-
luppare una foite umta 
politica fra la classe ope-
laia c un pm esteso niovi-
inento delle masse lavoia-
tnei c dei ceti modi L'uni
ta e il risultalo di iniz.ia-
Uvv. di contatti. di lotte 
coinuni e el j saciificio Es
sa c insidiaia d»i nemui 
della classo operaia. ma 
spesso o uisidiata anche 
dalla sottovalutaziono e 
dallo scetticismo 

L'espenen/a inscgna che 
l'linita sj icali/za a tutti 
i Itvelli <|iiaiido la tiostia 
ini/iativa invoste questioni 
che niteii'ssaiio piofonda-
niciili' le mas-;,, lavoratnci 
E ipiaudo si e lottato al 
In olio dell.i fabbrica. me
gho s] e pot s\ iluppata la 
lotta a l-vello goiioi.de II 
compagno ("icinaM-oli con
clude in In ando q u e s t i 
strnmeuti di diro/totic riel-
l.i fabbuca- coiintato di 
partito. se/'oni sindacali 
autoiiome iispetto al pai 
tito. comuitssiou). tntt rna 
unitana, gioin.ili dt fab
brica. 

NATOLI 
l.i nei os-ita d| svilupp.l-

te le lotte del lavoro o pie-
sonte e urgente. alfeinia il 
compagno Natoh. anche 
perche non e'e stato quello 
sviluppo rapido di esse 
coin'era nolle atto.se Ap-
pare ovidonte che le ditli-
colta d ie M risn.ntrano m 
(jiie-to r.unpo seno gene-
tali: mf.itti. durante uue-
stti dibattito tutti hanno 
sottolmeato le stesse ddli-
colt.i Vi sono duo punti 
form; sin quali o^li nchta-
ma r.ittonzidiie del parti
to" pi iriio. 1(. forme dolla 
lotta t. il l.»ro coordina-
mento: s«-i ondo. nel pano
rama d, rivendicazioni sa
lanali. la necossita di ope
ra re .s< elte ixditiche che 
peimettano di individuare 
alcurii punti di fondo JHT 
s'«mol,iro movunonti di 
lotta che assiirnano anche 
carattere nazionale. Sul 
primo punto. Natoli dice 
the og^i ii t e r n n o della 
lotta e quello dell'aziend i. 
(!ei gruppi di aziende in 
setton omogcnei. e torri-
toriale Perche Ie lotte a 
parVn/a az'ondalo abbiano 
uno s\iltippo ampto, bis<i-
gna (he 1'miziativa sinda
cale non venga soltanto dal 
settore. ma anche dal cea-
tro V| o inoltre da supe-
rare una sceonda diflicolta: 
biM>un.i ottencre che alia 
base dei sindacati Q del 
Partito. Fidea della lotta 
che parte dall'azienda ven-
ca dchnitivamento acqui-
Mta. 

Sul secondo punto, Na-
toli rispondo affermativa-
monte alia domanda se vi 
siano grandj temi di lotta 

che possano essere oggetto 
di unpegno su scala nazio
nale. Uno di questi term c 
il scgucntc: la situazione 
dello categoric piu disagia-
te, lo quali htuino minimi 
.salanali o non hanno nop-
puro quelli fc un problema 
che non intorossa soltanto 
lo isole, ma anche nuniero-
se grandi citta in tutto il 
Paoso ll problema doH'ap-
plicazione della legge sulla 
\ahdi ta giuridica dei con-
tratti di lavoio non e tale 
i\a provocare una lotta 
dirotta centralmonte dal 
sindacato e anche dal Par
tito? Non o questo uno dei 
setton noi quali si.uno in 
iitatdo' ' Xatoli rispondo 
nlleiinativanionte a queste 
due doiiiando e dice oho 
e necessano concontrnre il 
nostro unpegno su questi 
temi in tutta l'Malia. 

Vi O poi la ouestiono 
dtdlo CominisMoni intomo, 
que.stione della quale poco 
si e pailato Non si voile 
come >i po.ss.i la\(.i.iio elll-
c.ueniente per s\iluppaio 
una lutta che paita dallo 
a/iende se non \'i o una 
ii/ione che tturi a uiiglio-
i.ii,- e iall'oi zare i potori 
delle C 1 N'atoli ossorva 
ehe la questione tlel i ico-
noscimonto miuidico dello 
C 1 i\txw esseie ripiosa o 
noi lata avanti poi che. alia 
fine, sia (i soil a 

•\ conclusiono del suo 
mtoivento. il compagno 
Natoh st>lleva duo pro
blcmi* i rappoiti fia le 
lotte del la\oro p. l'attiviti*i 
patl.unentaie (si tratta di 
un piohlema da risolvero 
in modo oho non si conti 
piu soltanto sulla iniziati
va pail unontaio. mi in 
modo che vi sia. inveco, 
una spinta reeiproca fia 
attivita parlnmentnrc c 
lotto did lavoio) e giusta 
causa n e i liccnzininrnti 
(questIOPO che de\*o essere 
sostonuta con piu for/a dal 
Partito. il quale, suggeri-
sce il compagno Natoh. de-
vp piondotc una mi/iativa 
duot ta) . 

AMENDOLA 
I t ie rappoiti c la dt-

Mii.ssione ehe ad o.ssi ha 
fatto .seguito — comincin il 
compagno Giotgio Amcit-
dol.i — hanno olTerto un 
ipiadio assai vivo di una 
situazione economioa o 
politica m movimento. In 
quale o oarattorizzata da 
una spinta vei.so il rniglio-
i.imento del tcnore <li 
vita Lo grandi masse po-
polan ohicdono cho ci si 
soiia piu largamente delle 
eouquiste della tecnica. 
cho il progiesso tocnioo si 
trasfoiini pi piogiesso so-
cialo E" da questa spinta 
che ha oiigme In press in ne 
per nn.i svolta n sinistra, 
pei una soluzioiic domo-
ciatKM dolla crisi politica. 
Alia base di cio vj e un 
piocos.so di sviluppo della 
eiouomia itahaua. del (pia-
le nccorre studiare I limit!, 
lo contraddizioni e le pos
sibilita che esso olFre Dopo 
la recossiono del 1958 si c 
avuta la riprcsn che ha 
caiattei tz/ato la secutida 
motft del *50" •> numentata 
Ia produzione. o aumentato 
il reddito. sono atimontati 
gli scanibi coinmerciali c 
roccupa/ioiie, nm soprat
tutto bono aumeutati i 
protitti Lo lotte combat-
tute fia il 58 e il '59 hanno 
avuto mi/to in un pcriodo 
di recessioiie e si sono con-
cluse (piando si o doliueata 
la npiesa. Oggi non si 
trova contrasto ipiando si 
ailorma che vi 6 stata una 
npresa conguinturale: il 
contrasto osiste sulla va-
lutazione cho so ne da. I 
(ajutalisti intendono ser-
\ i :s i dello sviluppo econo
mico per afTcrmare il prc-
domiuio dei gruppi moiio-
polistici; l lavoratori in
tendono inveco trarre van-
taggio dal progresso eco
nomico per ottencre 1'au-
mento delle rctribuzionl, 
raumento degli stipendi c 
dei salari. un migliora
mento nolle condizioni di 
vita, e per avviare a so-
luzione i problcmi di strut
tura che si pongono nel 
nostro Paeje 

Lo sviluppo economico, 
sotto Ia dirczione dei grup
pi monopolist!, ha prodot-
to anche una crescente ac-
ccntuazionc delle contrad-
d /.on: vecchic e nuove 
della societa italiana. tra 
Nord c Sud. tra c i t t a 
e campagna. neirinterno 
delle rcgioni piu avanza-
te. fra settore e settore ecc. 
Le condizioni di vita dei 
lavoratori sono difTercnti 
da zona a zona persino 
nella stessa citta: cresco-
no gli squilibri, le diffe-
renze. il nuovo si intreccia 
con il vecchio. Di qui na-
scono Ie difflcolta nella 
lotta rivendicativa. e di qui 
nasce la necossita dello 

studio attento. continuo. 
niiiiuto della icalta che si 
trasforma. 

La nostra azione, tenon-
do proscntc questa ronlta. 
deve quindi sviluppa^i a 
livelli divoisi: ma muove-
re sempie nella stessa di
rczione. Fmo ad oggi e 
fallito il tontativo della 
borghosia di mottcro uit 
uni conlro git a l t i r i mon-
dionali contro l lavoiaton 
del Nord, la cittA contio 
la campagna c via di se
guito Questo falliincnto 
ilvvo esscic considorato co
me una nostra vittoria - co
me la vittoria dolla nostia 
azione nazionale unitana. 
1st horghosia ha sostenuto 
la toona secondo la quale 
il blocco del salnri saieb-
bc audato a vautaggio del 
Mo/zogiorno. o la nostia 
lottn per rnumento dello 
rotribuzioni 6 stata preson-
tnta come un'a/ione obiet-
tivnmonte nntiniendionn-
lista, perche ostnoola lo 
sviluppo degl: mvest'tiion-
ti E" acc.uluto inveco che 
proptio col blocco dei sa-
lan si sono iiiHor/ati t mo
nopoli c t loro protitti. Noi 
sostenianio cho raumento 
delle letribu/ioui e noie>-
siuio per tutto il Paese. 
La classe oiiei.u.i. conihat-
tendo per migliori condi
zioni di vita e per i ptopri 
intorossi. modifica a |>io-
prio favore i rappoiti di 
for/a. aumenta il poteie 
contrattualo del sindncato. 
limita il potote tlel mono
polio. liconquista la libor-
tii nelle fabbrichc o quindi 
latlor/a la domociazia noi 
Paoso e apre la stiada al 
nnuovamento strutturale. 

Ma come raggiungere 
questo obiettivo? L'aumeu-
to dello rotribuzioni puo 
esseie rnggiunto. ncH'nt-
tunle situa/ione di piofon-
de sperequazioni. appio-
fondondo le linee deU'a/io-
ne rivendicativa articolata 
c dilloron/iata e spingen-
do verso la contuitta/ionc 
a tutti t livclli possibili e 
su tutti gli elementi del 
salario. Cio non sigmlica 
allldaisi al caso per caso o 
scivolaro neiraziend.ilibino. 
sigmlica invece sviluppare 
un'azionc articolata o dif-
forenziata, ma profondti-
incntc timtaiin Perche cio 
avvenga o nece.ssaiia una 
unita (ii indinz/.o cho ven
ga dnl contro del sinda
cato, che collcghi le ospo-
nenze, le nnalizzi e leiula 
evidenti alia classe operaia 
i suoi obiettivi. I vnri pro
blcmi (rispetto dot contiat-
ti di lavoro, conttatta/ione 
dei premi dl iciidimento. 
panta salanale. ecc.) si 
pongono in modo divoiso 
in t>gni zona, ma si colle-
gauo tutti airaumento del
lo rotribuzioni Anche la 
lotta per le libetta operate 
non puo ossero separata 
dall'obiettivo per una con-
tratt.i/ione piu nvan/ata. 
E' voio, proscgue Amendo-
In: vi sono pcncoli di « a-
ziendaliMiio > o e'e il peri
colo che la lotta avvenga, 
come si scute dire, in o i -
dine spaiso. E' evtdento 
cho vt .sono ditricnlt.i: ma 
le diflicolta possono e.sseie 
sorinontato con una forte 
ini/iativa dal basso, la qua
le non contraddice ai coor-
dinamento dnl contro Vna 
a/ionj rivendicativa <h ca
rattere generale si svolge 
attravorso trattative ttn-
zionalt. al vertice, nia una 
azione rivendicativa arti
colata deve nasce i e dal 
basM». Cio richiode anzi-
tutto uno sviluppo dolla 
democrazin sindacale c una 
consulta/ione democratica 
della base. I>e osigon/o ill 
una lotta articolata o d:f-
fcfon/iata mottono in ri
hevo In dobolc//a attuale 
di vita dcmocratica nel 
sindacato. Gli i-cntti at 
sindacati sono oggi m nu-
noranza nspetto at non 
organizzali. 

Come vengono consulta-
ti questi lavoratori? A'.tra-
verso lc commissuiru in
terne? Ma talvolta lo stei-
se commiSAioni interne agi-
scono dal Pal to. e vt sono 
anche fabbrichc che non 
hanno commission! inter
ne. Ne il problema si puo 
nsolvere soltanto a t t ia-
verso l'unita sindacale, 
perche in questa unita 
quanta parte dt una cate-
gona s: raccog!:e? Apparc 
quindi necessano il con-
trollo della catogoria sul 
sindacato. la mobditazione 
delle masse su tutte le que
stioni, la consulta/ione piu 
larga anche nelle \ar ;e fa-
si della contratta/tone La 
debolezza d: vita dcmo
cratica nel sindacato ren-
de p.ii difllcile J'articola-
7tone di una lotta che vo-
glia aderire alle contrad-
dtzion< della s:vua/:one. 

Il compagno Amendola 
affronta a quc>to punto la 
seconda parte del stio in
tervento: i compiti del par
tito. E' compito del nostro 
partito stabilire :1 ncsso 
fra le lotte nvendicative e 

Ia situazione politic^ del 
Paese 

I connmisti riafTerma-
no la plena autonomia del 
sindacato Es.si si astengo-
no ilall'intervenire sui pro
blcmi interni della CGIL. 
specialmentc nel momento 
in cui la grande organiz-
/.azione sindacale unitana 
st approsta al stio congres-
so I comunisti sono difen-
soii deU'autonomia del sin
dacato e. nconfermando la 
necossita dello sviluppo 
unitario del sindncato, af-
fermano cho questo svi
luppo o dctermtnato dnl 
contiollo domocratico del-
hi base Fuu/ione delle no-
stie cellule e delle nostre 
stvioni e quella dt favorire 
o dt ptonuiovete la vita 
democrat ica del sindacato 
0 di sviluppare il proseh-
t'.snio dando a tutti i co-
minusti una coscienza sin
dacale o eoUegando le lot
to nvendicative alia situa-
Z..OHO politica nizionalc. 

Come si osptimono le 
giandi masse sulla crisi 
politica che il Pnese sta 
atttaveisaudo? Ba.se dolla 
nostra politica, — dice 
Amendola — dovono esse
ie le nostre cellule, le no-
stie sezioni, dove essere la 
ai t'colazioiie di base del 
sindacato. tutti quegli or-
gauismi insomnia m cui si 
esprune il movimento init
ial io e si colma il vuoto 
ehe e'e tra la politica e le 
masse. Noi eonoseiamo la 
debolezza degli istituti par-
Innientari nella societa 
(piando essi non sono le-
gati nlla classo opcrain 
e non poggiano su una 
permauente partecipazio
ne popolare. E* quindi 
necossana una integrazio-
ne degli istituti parlnmen-
tan. per mezzo di un col
legamcnto diretto con le 
masse, collegamcnto che 
si stabilisce nttrnverso il 
sindacato. lc cooperative. 
lo Case del Popolo, le as-
semblee popolan. Ie con-
suite. ecc . attiaverso cioe 
1 contri di partecipazione 
popolare E' vero che l'nv-
vorsnno di classe tonde a 
ndurre la vita democra-
tici, ma 6 anche vero che 
oi sono responsahilita no
stro Non soinpre alle ini-
z.iative dall'alto si corri
sponde con iniziative dal 
basso; c i rapporti con i 
lavoratori degli altri par
titi quali sono? Siamo col-
legati come individui: ma 
non is questa la domocra-
zta di base In questa zo
na si inseriseono lo mano-
vre doH'avvcrsario di clas
se. Htsogna riavvicinarsi 
alia has-,, — dice infine 
Amendola —, alle sue c i -
genzo. nprondcre II gu
sto delle discussion! diret
to. a cuorc aperto. Troppi 
compagni ancor oggi vi-
vono staccat! dalla base. 
Dobbinmo dnre questo o-
ncntamonto so vogliamo 
cho la crisi abbia una so
luzioiic dcmocratica An
che tin governo di centro 
sinistra — dice Amendola 
— potrebbe essere un pri 
mo pns^o verso | n realiz
zazione di nn programmn 
coirispondcnto alio piu ur-
gonti csigon/c. Tuttavia. 
s<>nza un profondo movi
mento dol'.o masse, un go
verno di contro - sinistra 
pinN divontaro un nuovo 
d'vorsivo centrist.!. P e r 
qtio-to. lo sviluppo delle 
lotto nvond*cat:ve e un 
momento ossenziale dello 
svilupno doll i democrazia 
m Italia. 

* • • 
Tcrminato il discorso di 

Amendola. e conclusa la 
d'scussioiie. t| compagno 
Scoccimarro motto in vo-
ta/ione la risolu/ione che 
piibblichiamo in nltra par-
t.̂  del giornalc. che vie-
n.-» apnrovata all 'unanimi-
ta AH'unanunita viene 
apnrovato qiiin Ii il tosto 
dofmitivo delle tosi del IX 
Congrosso. con due lievi 
emendarronti nroposti dai 
compacni di Trieste P dal 
compagno Gnddi La set-
s'.onc conuine del CC e 
d-lla CCC o cosi conclusa 

Sciopero 
alia Breda ferroriaria 

MI LA NO. 4 — Dalle ore K 
in avanti hanno oC<i *c.operate 
mitti l 6o0 lavoratori d«l!.. 
- Urodi-Fcrroviaria - di Sostc 
S. Gi'iv.inr.1. adorendo all'tn-
v.*.» <\r>V.z Sozione smdacaU 
•tzicnd.ilo dclli FIOM 

Al diffu'o malcontento esi-
-t< nto in fabbrica p«r l'attes-
^iimont.i diUtono assunto dal
la dir- zmr.e n*M confront del
la r.chics'« contrV't^i^ne ^ ! 

t*n r.u.uo s . rcmi di cottimo 
prororztom'o *» cli aumentati 
rT.dimenti del lavoro s: e a j . 
giunto tnfatti lo fdetmc P«r lc 
rfpre»«ioni discipiinan cui «i 
r.corrc inveco di contrattare 
to rich.oi'e ororne 

L'u.t.iro cp $od:o ch« ha 
ntan'o provocato !o so.opero 

* j*ato nr; g-.orm jcorsj la 
pretest delle »:iiardie d«?l re-
parto fabbti di multare dur 
operai che avevano dovut^ 
assontarsi pochi minuti dal po-
sto di lavoro. 
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