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Ecco i primi tre segretari della CGIL unitaria, fotogra-
fati, il 28 gennaio 1945 alia seduta inaugurale del con-
gresso costitutivo della Confederazione. Da sinistra: 
Oreste Lizzadri, Achille Grandi, Giuseppe Di Vittorio 

II Potto di Roma sorse dall'unita antifascista 

La C GILha vent'anni 
Come Di Vit tor io, Grandi e Lizzadri condussero le trattat ive in una serie di incontri clandestini mentre la capifaie era 
ancora occupata dai nazisti - I I Congresso costitutivo tenuto a Napoli nel 1 9 4 5 - Un grande patrimonio unitario che 

neppure la successive scissione del 1 9 4 8 e riuscita a disperdere 
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Dal 28 gennaio al 1. febbraio 
del 1945 si riuniva a Napoli il 
I Congresso costitutivo della CGIL 
per Vltalia liberata. Erano presen-
ti 319 delegati con voto delibe
rative in rappresentanza delle 
province gid liberate dai nazi- ' 
fascisti e una delegazione delle 
ione al di la della « linea gotica * 
che per ragioni di sicurezza rima-
te in incognito. II congresso ven
ne tenuto nella Sala degli Arazzi 
del Museo nazionale. 

La vasta sala era gremita da pin 
di duemila persone: lavoratori, di-
rigenti politici, comandanti parti-
giani, personalitd politiche, alcuni 
ufficiali del comando alleato tra 
i quali il Brigadiere Dunlop e il 
colonnello Charles Poletti. Alle 
ore 10 del 28 — dice il verbale 
congressuale — salgono sid palco 
della presidenza < i membri del 
comitato direttivo provvisorio e 
la banda intona I'Inno del lavora
tori, Vinno del Piave e Vinno di -
Garibaldi, fra il piii grande entu-
siasmo dei lavoratori*. . . 

Prende la parola per primo Leo-
nardi, della Camera del- Lavoro 
rxapolctana, e dice: < Napoli che e 
statu la prima cittd italiana ad im-
pugnare le armi contro i tedeschi, 
Napoli che ha scritto nella storia 
le gloriose pagine delle quattro 
giornate, c fiera di ospitare questo 
congresso che e la prova tangibile 
della riacquistata libertd, la prima 
affermazione della volontd di ri-
costruzione per • concorrere alia 
vittoria della libertd con la di-
struzione del fascismo e del «a-
zismo* (applausi). 

Vo poi alia tribuna Achille 
Grandi, il grande sindacalista cat-
tolico. « Lavoratori italiani — egli 
inizia — noi ci riuniamo dopo 20 
anni di oppressione, di dolori e 
di sofferenze che sono poi sboc-
cati nella piii grande tragedia del
la storia, nella guerra che ancora 
continua *. Tutti i presenti si al-
zano in piedi ed ascoltano il di-
scorso di Grandi con viva com-
mozione. < Noi — prosegue il sin
dacalista cattolico — pur appar-
tenendo prima del fascismo a di
verse correnti sindacali, ci riunia
mo in una grande famiglia: nel-
Vunitd sindacale. Ognuno di noi 
sa quali sjorzi siano stati com-
piuti nel periodo clandestino per 
realizzare questa unitd, questa fra-
tellanza tra i lavoratori. In questo 
momento, in questo congresso, noi 
Tiprendiamo tutti uniti il cammi-
no: e il cammino che nel momen
to attuale, con le possibilitd che 
abbiamo, tende a realizzare il 
massimo delle vostre aspirazioni, il 
massimo dei vostri interessi. • Ma 
ci riuniamo anche per preparare 
Vavvenire del nostro Paese, Vav-
venire in cui il lavoro avrd il suo 
posto alia luce del sole!* (applau
si; la banda intona I'Inno dei 
lavoratori che vicne cantato da 
tutti i presenti). 

II mortirio 

i\ 

di Bruno Buozzi 
Grandi cosi proseguiva: c Ognu

no di noi ha le proprie vedute 
c le proprie convinzwm politiche, 
ognuno di noi ha i propri conmn-
cimenti religiosi o non rehgtosi. 
Qui, alia soglia di questo congres
so not depomamo ogni contrasto 
ed ogni passione che ci possa di-
videre, per cercare soltanto tutti 
gli elementt, tutti i motivi, tutte 
le ragioni che ci possono umre... 
Viva questa Italia che risorge con 
Vaiuto di Dio! Viva questa Italia 
che sard ancora luce di genio, di 
civiltd, luce di progresso nel 
mondo! *. 
• Prende la parola Oreste Lizza

dri e, con voce rotta dai pianto, 
commemora il martirio di Bruno 
Buozzi. € Ricordo quando to par-
tii da Roma per venire a Napoli 
il 20 gennaio del 1944. Buozzi, 
accompagnandomi all'aulomohile 
che mi portava al luogo di imbar-
co, a me che gli raccomandavo 
che cercasse di abbreviare i tem
pi per raggiungere Vunitd, per for-
mulare il patto d'unud, mi disse 
— e queste furono le ultime pa
role rivoltemi — " Ritornando a 
Roma, troverai Vunitd sindacale 
/site". Sono tomato a Roma t ho 

trovato che vcramente Vunitd sin
dacale era fatta; ma ho trovato 
anche Bruno Buozzi crivellato di 
colpi: aveva firmato col suo san-
gue quel patto d'unitd sindacale 
che era stato lo scopo di tutta la 
sua vita >. 

Poi parla Giuseppe Di Vittorio. 
< Da questa Napoli, voi lo sape-
te, presero le mosse le orde per 
quella famigerata marcia su Roma 
che doveva concludersi con la piii 
grande catastrofe della Patria no
stra. Ebbene, da questa stessa Na
poli, da un autentico congresso Zi-
bero, dei liberi lavoratori italiani. 
prende le mosse un altro movi-
mento, completamente opposto. 
Allora si mossero gli scherani dei 
gruppi privilegiati, degli sfruttato-
ri, dei dissanguatori del popolo 
italiano. Da questo congresso, in-
vece, prendono le mosse i lavo
ratori italiani, gli artefici dei nuo-
vi destini dell'ltalia, i lavoratori 
che costruiranno I'ossatura Jonda-
mentale, il tessuto organico sul 
quale sard costituita la nuova Ita
lia, che sard tanto piii giustd, tan-
to piii umana, tanto piii bella, 
perche sard Vltalia del lavoro! >. 

Accordo 

con i cattolici 
Di Vittorio svolse — dopo la 

seduta inaugurale — la relazione 
sul primo punto all'ordine del 
giorno che cosi era formulato: « Ri-
sidtati del Patto d'unitd unitario 
di Roma e approvazione dello Sta-
tuto confederate >. Di Vittorio 
inizio il suo rapporto rievocando 
le condizioni eccezionali nelle qua
il quel patto venne stretto. < Non 
tutti sanno, probabilmente — dis
se — che questo patto & stato 
deciso dagli esponenti delle varie 
correnti sindacali nel periodo del-
I'occupazione • tedesca di Roma, 
quando ciascuno di noi e di quelli 
che si trovavano a Roma, rischia-
vuno ad ogni momento di essere 
trucidati, qualora fossimo caduti 
nelle mani del nemico». 

Quelle giornate sono ricordate 
nel rapporto di Di Vittorio con in-
tensa commozione e con un atto 
di omaggio al coraggio di chi la-
vorava per Vunitd dei lavoratori 
rischiando la morte. Parla di 
Grandi che < benchi malato si 
esponeva con ardore giovanile al 
pericolo di cadere nelle mani del 
nemico *; del compagno Lizzadri 
che condusse la trattativa a name 
dei socialisti e che poi non Ju tra 
t firmatari del Patto perche* — col 
nome di Longobardi — era stato 
inviato nel Sud d'ltalia, attraver-
so le linee nemiche, per preparare 
su basi unitarie il movimento sin
dacale meridionale: parla di Buoz
zi « il quale, possiamo dirlo, e* ca-
duto nel corso del lavoro che egli 
compiva con noi, per realizzare 
Vunitd sindacale *. 

In quet giornt dei primi mesi 
del 1944 — mentre i GAP porla-
vano Vojfensiva parligiana fin den-
tro gli alberghi di via Veneto ove 
si erano installati comandi dello 
esercito nazista (uno di questi co
mandi aveva occupato anche il pa-
lazzo che e attuale sede della 
CGIL) — Di Vittorio era braccato 
dai nazisti di Kesselring e di Koch 
e contro di lui era stato spiccato 
un mandatodi caltura da parte 
della Questura di Roma, La discus-
stone con i rappresentanti delle 
correnti sindacali cattolica e socia-
lista era iniziata gid negll anni 
precedenti. Un primo passo verso 
Vunitd organizzativa dei lavorato
ri era stato compiuto quando, nel-
Vagosto del 1943, Di Vittorio — da 
soli tre giornt liberato dai confino 
di Ventotene ove era stato tradot-
lo dopo che i nazisti lo avevano 
arrestato nel luglio 1941 a Parl-
gt — aveva assunto, assiems a 
Bruno Buozzi, Giovanni Roveda, 
Achille Grandi e Oreste Lizzadri 
la direztone del commissariato che 
aveva Vincaiico di demolire la 
struttura coatta dei sindacati la
scisti per ricostruire un'organizza 
zione sindacale libera . e demo-
cratica. 

Una tappa important* del la
voro che poi sfocid nel patto uni-
tario Ju Vincontro che Di Vittorio 

ebbe nell'inverno del 1943 con 
Giovanni Gronchi che era stato 
segretario della Confederazione 
sindacale < bianca * fino alio sew-
glimento decretatone da Mussolini. 
In quell'mcontro furono, in so-
stanza, superate le difficoltd pre-
giudiziali dei cattolici e pertanto 
Vunitd sindacale c poteva essere 
accettata da Gronchi e dalla Di-
rezione della D.C. in linea di prin-
cipio * (traggo queste notizie da 
un opuscolo pubblicato dalla CGIL 
— a cura di A. Tato e A. Ma-
strangeli — nel 1952). 

Alia firma del Patto si giunse 
il 3 giugno del 1944. II testo del-
Vaccordo era stato preparato e poi 
steso — in poche copie dattilo-
scrttte — dopo una serie di in
contri che i sindacalisti avevano 
tenuto in varie localitd della cittd 
(alcuni di essi si svolsero nel 
convento dei Domenicani a piazza 
della Minerva). Uno dei paragrafi. 
fondamentali dell'accordo afjerma-
va che con il patto stesso 'si reu-
lizzava « Vunitd sindacale, median-
te la costituziojie, per iniziativa • 
comune, di un solo organismo con
federate per tutto il territorio na
zionale, denominato Confederazio
ne Generale Italiana del Lavoro 
(CGIL); di una sola Federazume 
Nazionale per ogni ramo di atti-
vitd produttiva; di una sola Ca
mera del Lavoro in ogni provin
cial di un solo sindacato locale e 
provinciale per ogni categona o 
ramo di attivitd >. 

L'accordo era stato raggiunto 
dall'alto, con una trattativa tra le 
correnti sindacali e tra i principali 
partiti antifascists in quelle con
dizioni non v'era altra strada pos-
sibile. Ma l'accordo stesso venne 
sanzionato poi dalle masse lavora-
trici. La prova piu evidente di cio 
si ebbe net confronti della sttua-
zione sindacale che si era venuta 
creando — all'indomani della li-
berazione di quelle regioni — nel 
Mezzogiorno d'ltalia. Qut era ac-
caduto che subito dopo lo sbarco 
delle truppe alleate il movimento 
sindacale si era ricostituito sulle 
basi prefasciste: i dirigenti demo-
cristiant avevano, da un lato, dato 
vita at loro sindacati « bianchi >. 
dall'altro i rappresentanti delle 
correnti comunista e socialista ave
vano riorganizzato la CGL * ros-
sa *, riproducendo quella situazio-
ne contro la quale — in quegli 
stessi giorni — si adoperavano a 
Roma Di Vittorio, Grandi, Liz
zadri, Buozzi. 

Le posizioni settarie permane- . 
vano anche dopo la liberazione di 
Roma e quando tutti conoscevano 
i risultati del patto romano. Di 
Vittorio, Grandi e Lizzadri decl-
sero di appellarsi ai lavoratori e 
tennero una serie di grandi co-
mizi in tutte le regioni del Sud, 
riscuotendo Vadesione dei lavora
tori meridionali all'unitd sindaca
le. Ma non mancavano gli scontri 
con coloro che dell'unitd — par-
tendo da diverse conceziom — 
non comprendevano ne il signifi-
cato ne Vutilitd. A Napoli venne 
tentato un congresso dei metal-
lurgici, con Vintenzione di ottene-
re un pronunctamento contro la 
coslituzionc di un'unica organiz-
zazione sindacale. II tentativo mori 
sul nascere perchi alVapertura del-
Vassemblea un operaio prescntd 
un ordine del giorno di adesione 
al patto di Roma: venne appro-
vato alVunammita e in quel modo 
ogni tentativo scissionista nel Sud 
venne liquidato. 

Questo era il bilancio che Giu
seppe Di Vittorio poteva esporre 
ai delegati convenuti a Napoli per 
costituire la CGIL. Nello stesso 
tempo era anche un bilancio delle 
prime lotte che la ricostituita or-
ganizzazione unitaria aveva af-
frontato in quelle eccezionali c 
drammatiche situazioni. Nel rap
porto di Di Vittorio si ricordano 
a questo proposito l'accordo per 
le commissioni interne, prima con-
trattazione libera raggiunta nel-
Vottobre 1944; i primi miglwra-
menli economici conquistati; il 
primo accordo per migliorare la 
ripartizione dei prodotti a favore 
dei mezzadri raggiunto a Cerigno-
la dopo la liberazione; le prime 
occupazioni di terre avvenute nel 
Lazio e in Calabria: la gratifica 
natalizia; il primo aumento delle 
pensioni; la lotta contro il mer-
cato nero; l'accordo per la scala 
mobile; le prime agitazioni degli 
statali; i piani t Ic rivendicazicni 

riguardanti la ricostruzione nazio
nale che poi ricevettero un nuovo 
impulso ed una sistemazione orga-
nica in quel Piano del Lavoro 
— prima piattaforma di program-
mazione economica democratica — -
lanciato. nel 1949, dalla CGIL. 

In cima ad ogni realizzazione 
Di Vittorio poneva Vautoritd mo
rale che la CGIL si era conqui-
stata. < Questa grande autoritd 
morale — disse al congresso di 
Napoli — che la CGIL si e con-
quistata in Italia e nel mondo. e 
frutto in primo luogo della sua 
unitd. Ma e frutto anche del falto 
che i dirigenti della CGIL hanno 
saputo dar prova di un grande 
senso di equilibrio, di un grande 
senso di giustizia, hanno saputo 
resistere, ed io credo che sapran-
no resistere sempre, ad ogni ten-
tazione di carattere demagogico. 
Hanno saputo resistere a tutto cio 
che poteva essere sollecitato dal-
Vamor proprio; hanno saputo co-
gliere fra • i • tanti problemi che 
angosciano le masse in questo mo- ] 

.mento, quelli essenziali; hanno I 
saputo rendersi interpreti dell'al-
to grado di maturita politica rag
giunto da tutti i lavoratori ma-
nuali e intellettuali. Questa auto
ritd morale della CGIL e un ca
pitate per tutti i lavoratori italta-
7ii. State attenti tutti, segretari 
dei sindacati, delle Camere del La
voro, semplici militanti a non far 
nulla per diminuire questo capi
tate, a far del tutto per aumen-
tarlo perche per vincere non ab
biamo bisogno solo di forza ma 
anche di una grande autoritd mo
rale ». 

La prospettiva 

dell'unita 
- La cronaca di questo congresso 
ci riporta al clima di grande entu-
siasmo, di grandi s'peranze che 
erano accese negli animi di tutti 
i lavoratori italiani in quel giorni 
e che Vunitd della CGIL — assie-
me all'unitd antifascista — rischia-
rava di una luce che e ancor viva 
in coloro che quei giorni vissero 
e si ritrova — pur nelle diverse 
condizioni attuali — anche nelle 
nuove generazioni. Dal Patto di 
Roma sono passati ' venti anni. 
Venti anni di lotte e di storia spes-
so travagliata della CGIL. Venne-
ro gli anni della rottura dell'unitd 
antifascista, gli < anni neri > dello 
scelbismo, venne — il 15 luglio 
1948, il giorno dopo dell'attentato 
a Togliatti — la scissione; gli anni 
delta guerra fredda tra i sindacati, 
nelle aziende e nel paese; poi gli 
anni della ripresa delle lotte uni
tarie e — assieme — della riscossa 
operaia. 

Oggi, in questo 1. Maggio 1964, 
il problema del ritorno all'unitd 
organica tra tutti i lavoratori in 
una sola organizzazione sindacale, 
e all'ordine del giorno nel dtbat-
tito tra le Confederazioni, e in 
primo luogo nella coscienza dei 
lavoratori. La CGIL resta la piu 
grande organizzazione sindacale, 
« la casa di tutti i lavoratori, la 
casa ove ogni lavoratore, di qua-
lunque pensiero politico, possa 
sentirsi a suo agio *, cosi come la 
vollero Di Vittorio, Grandi. Buoz
zi. La scissione ha dolorosamente 
operato, ma restano sempre vivi 
ed operanti — oggi piii che mai — 
lo spirito e la pratica unitaria del
ta CGIL. Nell'aprile del 1948, poco 
prima della scissione, in una se
duta del comitato direttivo della 
CGIL Von. Pastore si rivolse a Di 
Vittorio ed esclamd: * E se per tpo-
tesi noi arrivassimo alia rottura, 
ce ne andassimo dalla CGIL, voi 
che fareste? >. Di Vittorio, pronto, 
rispose: < Vi proporremmo imme-
diatamente il fronte unico; Vunitd 
d'azione tra noi e voi >. La CGIL 
e rimasta fedele a questa prospet
tiva unitaria in ogni occastone 
— anche nelle piu drammatiche 
e difficili — per ridare ai lavo
ratori italiani un'unica organizza
zione sindacale, libera, democrati
ca, autonoma dai padronato, dai 

. partiti e dai governo: per assotve-
re quella che Di Vittorio chia-
mava «la piu alta, la piu nobile 
missione ». 

Diamante Limiti 

kMkl1 * ! «l>i'J(ftK 

Perchee in movimento 
il mondo del lavoro 

Offensiva padronale confro i l potere sindacale - Le battaglie nell'indusfria - La vertenza 
dei pubblici dipendenfi - Mezzadri e braccianli per la riforma agraria 

La' Festa internazionale del La
voro si celebra quest'anno in un 
periodo di forti lotte neH'industria, 
nelle campagne, nei servizi e nel 
pubbligo impiego, contro i «sacri-
fici > chiesti dalle classi dirigenti 
alle classi lavoratrici in nome del
la «congiuntura >. Blocco della 
spesa pubblica, contenimento sala-
riale, veto ai poteri sindacali, rifiu-
to della riforma agraria tentano di 
fermare la spinta dei lavoratori 
verso migliori condizioni di vita e 
nuove posizioni di potere. 

La stabilizzazione capitalistica e 
il tessuto connettivo delle resistenze 
imprenditoriali (e anche statali) 
alle rivendicazioni operaie, conta-
dine, impiegatizie; ed e anche la 
linea generale contro cui i lavora
tori si battono, nelle varie situa
zioni e nelle specifiche vertenze. 

Indizi tipici dell'accresciuta in-
transigenza padronale sono sia le 
ricorrenti violazioni al contratto 
c nuovo * conquistato 1'anno scorso 
da 1.250.000 metallurgies dopo una 
memorabile battaglia; sia la crisi 
delle trattative per i contratti dei 
450 mila tessili e dei 200 mila 
chimici. Gli industriali metallur
gies tessili e chimici rifiutano — 
in linea di principio o di fatto — 
che il sindacato possa negoziare 
nella fabbrica le questioni crucia-
li della «condizione operaia >: 
ritmi di lavoro, tariffe di cottimo, 
macchinario assegnato, organico in-
dispensabile, cumulo di mansioni, 
qualifica spettante, premio a ren-
dimento, distribuzione deH'orario, 
nocivita dell'ambiente. 

Infime 
offerfe 

di 
aumenti 
salariali 

Su cid, gli industriali 'e anche 
le aziende a partecipazione statale) 
provocano un inasprimento di ver
tenze ancora aperte, mentre accen-
tuano ulteriormente la tensione con 
infime offerte di aumenti salaria-
IL Per questioni di «costo> non 
dissimili (in senso sindacale ed eco-
nomico), gli industriali dell'abbi-
gliamento stanno portando alia 
lotta, dopo i 135 mila calzaturieri, 
anche i 180 mila dipendenti del 
settore calze e maglie. Qui, come 
per le 300 mila confezioniste, i pa
droni hanno addirittura tentato di 
procrastinare il rinnovo del con
tratto. Situazione non dissimile per 
la vertenza dei 35 mila ceramisti, 
che hanno gia effettuato tre scio-
peri. Del tutto intollerabile poi Cat-
teggiamento dei concessionari pri-
vati delle autolinee, che da ben 
8 mesi provocano sciopeii per non 
voter ridurre l'orario assai gravoso 
dei 30 mil* dipendenti. 

Vigorosa 
lotta 

unitaria 
dei 

porfuali 

Un caso a parte, che rientra perd 
nella linea di rafforzamento mono-
poltstico tipica di questo periodo, 
e quello dell'agitazione nei porti. 
Qui sono in pericolo sia l'ordina-
mento pubblico degli scali maritti-
mi, sia il rapporto di lavoro dei 
30 mila portuali, sia le autonome 
prerogative delle loro Compagnie. 
Porti e portuali si vogliono «pri-
vatizzare > — sempre in nome dei 
< costi > — e contro tale indirizzo 
delle aziende private e pubbliche 
i lavoratori conducono una vigo
rosa lotta unitaria. 

Oltre un milione di dipendenti 
dello Stato e in agitazione per la 
vertenza del conglobamento retri-
butivo e del riassetto funzionale, 
legati alia riforma della Pubblica 
amministrazione. Si sono avuti 
scioperi unitari e scioperi indetti 
dalla sola CGIL la quale, attra-
verso i sindacati di categoria, por
ta avanti con coerenza l'azione 
contro gli strumentali cedimenti 
filogovernativi delle altre organiz-
zazioni. Con lo sciopero del 5 mag
gio fra i ferrovieri, e con quello 
successivo dei postelegrafonici (ol
tre alle azioni delle varie categorie 
statali), i lavoratori rispondono al 
tentativo di instaurare nel pubblico 
impiego una < politica dei redditi» 
ed una riforma burocratica decise 
ai vertici, sotto l'insegna del < bi
lancio bloccato * e del rinvio legi-
slativo. Da questa lotta, come da 
molte altre, esce un indirizzo di 
programmazione democratica basa-
to su una nuova distribuzione del 
reddito, sulle riforme di struttura 
e sullo spostamento di poteri a fa
vore dei lavoratori. 

II rinvio delle spese e delle ri-
forme sta provocando un'agitazione 
nazionale (dopo i molti • scioperi 
locali) anche fra i 350 mila dipen
denti dei Comuni e delle Province. 
Pure qui, come nelle amministra-
zioni statali, i lavoratori combat-
tono la linea del contenimento, che 
non danneggia soltanto gli interessi 
di categoria, ma soprattutto quelli 
generali, poich6 bloccare la "spesa 
significa legare le mani all'inizia-
tiva pubblica, proprio in un mo
mento nel quale un suo < rilancio > 
costituirebbe la miglior soluzione 
anticongiunturale. 

Vi e poi l'agitazione dei 700 mila ' 
dipendenti del commercio a soste-
gno di richieste contrattuali poste 
da mesi (come I'apprendistato e le 
qualifiche), che sfocera matedi 

' in un'astensione unitaria. Vi sono 
le numerose e forti lotte aziendali 
— parecchie ^ delle quali vittorio-
se — contro gli attacchi all'occu-
pazione e al salario. Dalla Magna* 
dyne di Torino alia Telemeccanica 
dl Milano alia Leo-ICAR di Roma, 

gli opera! reagiscono — scioperan-
do od occupando gli stabilimenti — 
ad un attacco padronale motivato 
da ragioni politico-economiche, e 
sferrato per prima dalla FIAT con 
la nota riduzione d'orario. II go
verno, piii volte sollecitato, non 
da segni d'intervento, mentre i li-
cenziamenti e le riduzioni d'orario 
nelle grandi aziende sono invece 
Toccasione per un doveroso accer-
tamento della conduzione e per un 
eventuate controllo della gestione 
in tali imprese. ' 

Le campagne sono scosse da ten-
sioni crescenti, da agitazioni dila-
ganti, anche per la crisi agricola 
che insieme alia speculazione pa-
rassitaria falcidia i redditi dei pic-
coli produttori. II rifiuto di una 
linea di riforma agraria — espres
so dalle insoddisfacenti leggi che 
il governo sta oltretutto tentando 
di rinviare — e indice d'una « scel-
ta > capitalistica dettata dall'inte-
resse dei grandi agrari. Contro dl 
essa si battono i lavoratori della 
terra. 

Le richieste 
dei 

mezzadri 
edei 

braccianli 

I mezzadri intendono utilizzar* 
e superare i nuovi riparti del pro* 
dotto; ottenere nuovi patti dai con-
cedenti; modificare i rapporti di 
potere rispetto agli attuali proprie-
tari dei poderi; porre term in e al-
l'istituto feudale di cui son vitti-
me, e del quale una condanna de-
finitiva venne gia espressa dalla 
Conferenza del mondo rurale. Lot
te, manifestazioni, cortei caratteriz-
zano in queste settimane le zone 
mezzadrili, specie in vista dei rac
e d ti, e dopo il grande sciopero na
zionale di 48 ore indetto dalle or-
ganizzazioni della CGIL. 

I braccianti chiedono quest'anno 
per la prima votta un patto unico 
nazionale sia per gli «awentiz i» 
che per i « fissi »: 1.500.000 opera! 
agricoli sul cui basso salario e bas
so potere contrattuale collettivo si 
fondano i profitti dei capitalist! 
della terra. Si va verso azioni ge
neral!, sostenute da lotte provin
cial! per i singoli contratti, mentre 
da sola o insieme ai mezzadri, co-
loni, compartecipanti e coltivatori 
diretti, la categoria da vita a di-
mostrazioni che pongono al gover
no la richiesta della riforma agra
ria, degli Enti di sviluppo, di nuovi 
trattamenti previdcnziali, di diversi 
sistemi d'accertamento delle gior
nate lavorative prestate. 

Un quadro ampio di lotte, quasi 
sempre unitarie, che conferma dun* 
que anche nel 1964 la combattivita, 
la maturita e la funzione del mon
do del lavoro, per lo sviluppo eco-
nomico democratico e per il pro* 
gresso civile e sociale del Paese. 


