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Larga consultazione operaia nel «Triangolo industriale» 

MILANO 
* t • ' . * r. 

Nessuna «tregua» al padronato 
e autonomics per il sindacato 

Delusa I'Assolombarda: il congresso della Camera del Lavoro ha fortemente consolidate) l'unita — La battaglia 
per i salari e I'occupazione premessa e condizione di una programmazione democratica 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 21 

C'ern chi si attendeva con. 
i trasti grnvi (e grosse lace-
raz ioni ) da l congresso della 
Camera del Lnvoro di M i 
lano. L'Assolombarda e la 
destra D C . per esernpio, fa-
cevano conto che sarebbe 
venuto da questa citta un 
« p r i m o segno* degll « insa-
nabi l i dissidi > che dovreb-
hero caratter izzare r i m m i -
nente congresso della C G I L 
a Bologna 

Queste attese e speranze 
sono andate ancora una vol-
ta deluse. A l congresso di 
M i l a n o non si sono avute 
lacerazioni di nessiin gene-
re. I I dibatt i to, lungi dal-
l ' indebolire ha consolidato 
for temente l 'unita dell 'or-
ganizzazione. 

Questo dato unitar io (che 
c espresso sinteticamente 
dal la approvazione unnnime 
del temi del la C G I L e d e l 
la relazione di A ldo Bonae-
c in l , e dal consenso gene-
ra le al discorso di Novel la ) 
acquista significato e valore 
proprio in rapporto al fatto 
che, nel corso di due gior-
nate di intensa e assai v i 
vace discussione. npinioni e 
posizioni diverse sono state 
espresse al ia t r ibuna in mo-
do aperto e spregiiidicato, 
fornendo una salutare testi -
monianza col lett iva che nes-
suno crede ut i le al l 'unita 
i l sacrificio delle proprie 
idee e convinzioni. E che. 
anz i , proprio I'esigenza de l -
l 'unita non solo non r i f iuta 
ma. al contrario, reclama la 
sincera e leale manifesta-
zione del pensiero di cia-
scuno. Signif icat ivo e il fat
to che il « C o r r i e r e della 
Sera », posto di fronte a 
questa manifestazione di ma-
t u r i l a democratica, senta il 
bisogno di lagnarsi della v i -
vacitn del dibatt i to con la 
stessa strumentole ipocrisia 
con la quale in passato la -
mentava la < mancanza di 
scontri », l'assenza di «ac
cent! polemic! >, e cosl via. 

Questa delusione 6 com-
prensibi le. I I congresso ha 
in fa t t i dato una d lmostra -

zione assai chlara che « po-
litica dei reddit i », « tregua 
r ivendicativa », « pausa sin-
dacale >, « contenimento sa-
lana le > sono oggi i cardini 
della politico e dell'attacco 
padronale e rappresentano 
strumenti non per garant lre 
il sollevamento dell 'econo-
mia dalla recessione ma il 
ri lancio del profi t to mono-
polistico ancora e sempre a 
danno di un sano e demo-
cratico sviluppo econornico 
A tutto cio — ecco la de
cisive nsposta dej congiesso 
milanese — occorre repl i -
care salvaguardando e di -
fendendo, ancor piu gelosa-
mente, l 'autnnnmia del sin
dacato, respingendo ogni 
pressione, aperta o larvata. 
ogni condizionamento del la 
lotta. 

O l t re 200 mi la lavoratori 
ad orar io r idotto: 125 mi la 
disoccupati a Mi lano e pro-
vincia; richioste quotidiane 
di ul ter ior i l icenziamenti ; 
rappresaglie antisciopero: in-
tensificazione del lo sfrut ta-
mento. Ogni giorno centinaia 
di migl iaia di lavoratori 
( tanto nelle aziende pr ivate 
che in quelle dello Stato) 
sperimentano la « politico 
dei reddit i >. I I blocco sala-
riale — hanno detto al con
gresso molt i delegati — e 
gia attuato. I I padronato la-
vora oggi al ia r iduzione dei 
salari . Sorge dal la esperien-
za del lavoro quotidiano nel-
la fabbrica la coscienza che 
la fonte della disoccupazio-
ne sta nello sfrut tamento 
dei lavorator i e nel manca-
to controllo da parte dello 
stato degll invest imenti p r i -
vati e pubblici . 

Non vi e stato delegato 
salito alia t r ibuna del con-i 
grcsso che non abbia por-1 
tato una testimonianza viva. 
diretta di questa drammat ica 1 

realta. Valgano per tut t i i 
signif icat ivi dat i fornit i dal 
segretario della F I O M , Bre-
schi. A H ' A l f a Romeo, nel 
1964, con 1000 operai in me-
no rispetto al 1963. si e pro-
dotto. rispetto a questo stes-
so anno, i l 20 per cento di 
vet ture in p iu . A l ia Falck 
con 400 operai in meno si 

e fatto il 10 per cento in 
piu di produzlone. AU' Inno-
centi con 2550 lavoratori ad 
orario ridotto la produ/ ione 
e passata da 55 lambrette 
al l ora a 00 lambret te a l -
I'ora. A l ia Siemens la pro
duzlone dei rele e passata 
da 15 mi la a 40 mi la ; le 
* mote d'arresto» da una 
ogni 30 second! ad una ogni 
14 second!; altre produzloni 
sono passate da una unita 
ogni 55 secondi a una ogni 
11 secondi. 

• Qui e 1'origine. il dato og-
gettivo della spinta r ivendi
cativa che sale dal le fab-
brichp e che si e gia espressa 
e si esprime rigorosamente a 
Mi lano e net grandi cen tn 
industr ia l ! con scioperi e ma-
nifestazloni. Questa spinta 
si e t radotta al congresso 
della Camera del Lavoro 
(come anche. del resto. al 
congresso nazionale della 
F I M - C I S L dei giorni scorsi 
a Brescia) nella reiterata af-
fermazione della necessita di 
respingere le « tregue » c a l -
deggiote rla La Mnl fa . dal 

padronato e dal governo, e, 
al contrario. di intensif icaie 
la lotta. E' attorno a questa 
esigenza — sentita da tutt i 
— che si 6 svi luppato ini-
zialmente II dibatt i to per in -
dividuare e precisare le for
me (articolate e generali> 
che Pazione sindacale deve 
assumere al largando sempre 
piu l'unita delle masse la-
voratrici . At torno a questo 
problema si sono sentiti d i -
scorsi che ponevano I'ac-
cento ora stil l ' impnrtanzn 
delle lotte generali (con 
la sottovalutazione. talvolta. 
dell'azione articolata. come 
ci e parso di a v v e r t u e in 
qualche intervento di sinda-
calisti del P S 1 U P ) . ora sul 
x'alore dell 'azione aziendalc 
(con, all'opposto, una sorta 
di t imore. sia pure non pa-
lesato, verso la generalizza-
zione della lotta. come e ap-
parso in qualche intervento 
di sindacalisti del PSI piu 
preoccupati della presenza 
del PSI al governo) . Ma 
questi part icolari accenti. 
queste diverse sfumature 

non hanno contraddetto. anzi 
hanno riconfermato la cor-
rettezza del giudizio espiessu 
al r iguardo dal relatore Bo-
naccini il quale ha tra I'altro 
af fermato che « nell'artico-
lazione aziendale. U» settore 
e di categoria sta il nucleo 
originario, elemental e, ma 
essenziale del forma rsi di 
una coscien/a r ivendicativa e 
del sim esprimersi nella lot
ta »; e d i e « la mobilitazio-
ne generale del le nnstre for-
ze come portatrice di una 
rivendicazione che unifica a 
un l ivello superioie e che 
lungi dal l 'annul lare a r r u -
chisce la serie delle piatta-
forme r ivendicative di azien-
da e di categoria, costituisce 
un impegno permanente de l 
le nostre organizzazioni ca-
meral i >. 

Ma la assoluta esigenza 
del l 'autonomia del sindacato 
e quindi della negazione di 
ogni condizionamento strt i -
mentale non o stata dimo-
strata solo alia luce del l 'nt-
tacco padronale e delle sue 

TORINO 

Un aspetto del congresso della Camera del Lavoro di Milano 

conseguenze sociali. Kssa e 
stata a f fermata con molta 
forza — acquistando, alia 
fine, piu rigorosamente, un 
valore di principio — in 
quei moment i assai frequeti-
ti del dibatt i to nei quali era 
a f fmnta to il tema del rap
porto tra sindacato e pro
grammazione. tra sindacato e 
pa i t i t i . tra sindacato e go
verno Su questo puiito -
ovviamente assai delicato — 
la discussione nve lava al 
principio una preoccupazione 
che nasce tla un datn og-
get l ivo: d o e cjnella realm 
che Novella ha definito. 
« una esperienza assoluta-
mente nuova ». ovvero il fal -
to che nella C G I L convi -
vono lavoratori che ader i -
scono a tin part i to di go
verno e a part i t i di opposi-
zione. Cio costituisce, ovvia
mente. una diff icolta. 

Ma con nlcuni interventi 
di • r i l ievo (c i t iamo tra gli 
al tr i quel l i del socialists O i -
tone. di A l in i e Sclavio del 
PS1UP, del comunista Ue 
Car l in i ) il dibatt i to si ind i -
rizzava. al r iguardo. verso 
la ricerca di una indicazione 
positiva. Indicazione che ve-
niva r ibadita. e piu ampia-
mente motivata, dal segre
tario della C d L Bruno Ui 
Pol, socialista. 

Non si puo chiederci — 
ha a f fermato Di Pol — di 
accettare una forma di cen-
tralizzazione salariale, ne di 
fare il Piano sulla base cii 
una politica di austerita vo l -
ta a ricreare lo stesso mec-
canismo di accumulazione 
del passato. Ma a nessuno 
sfugge — egli ha aggiunto 
— che la dif f icolta di oggi 
deriva a noi da una causa 
esterna: il rapporto, cioe, tra 
le posizioni uni tar ie della 
C G I L e la divisione, ne l -

Jl'arco operaio, del la sinistra 
Di Pol ha esaltato quindi 
I fatto che. in questa situa-

zione, la C G I L abbia sa-
puto assicurare l 'unita. Ed 
ha af fermato con forza la 
esigenza — oggi — del l 'au
tonomia del sindacato. 

Adriano Aldomoreschi 

Aperto confronto 
di posizioni 

sui temi delta CGIL 
L'intervento di Foa sulla posizione del sindacato nella societa 

Dal nostro inviato 

T O R I N O . 21 
Un gruppo di compagni del

la Ol ivet t i di Ivrea ha pre-
sentato al congresso della 
C C d L di Torino un docu-
mento fortemente critico ver
so i term presentati per la 
discussione daU'Esecutivo 
nazionale della C G I L . E' un 
episodio che. come vedremo. 
non ha certo dominato i la-
vori del congresso. ma che 
tuttavia meritn di essere se-
gnalato perche permette di 
registrare alcuni del temi 
piu important i in discussio
ne: quelh del l 'Ol ivett i dico-
no in sostanza che I'attuale 
linea del sindacato e desti-
nata a « portare la classe ver
so posizioni sempre piu su-
hntdmnte e integrate al si-
stema » perche non offre 
« una prospettiva politica an-
tagonista al capitalicmo >. E 
perche coltiva 1'illusione di 
una possibile programmazio
ne democratica deU'economia 
« mentre — come ha detto 
uno dei presentatori del do-
cumento. Bogliotto — in un 

ti fra i sindacati (e i par t i t i ) 
con le masse sono particolar-
mente temu, perche e'e ot?-
gett ivamente spazio per le 
tentaziom e le avventure in-
tel lettuah e anche peiclie ci 
sono error i anche grossi alle 
spalle che con fatica il mo 
vimento operaio ha atTron 
tato 

Cosi atializ/.ando 1'espenen-
/ a di questi ul t imi anni Gara-
vini ha ricordato che i) sin
dacato ha imparato a non 
essere piu « prigioniero di 
uno sciiema che per troppo 
tempo ha dominato il movi-
mento negli anni '50, ciie e 
lo schema entro il quale han
no ci l tadmanza solo gli scio 
peri general! e gh scontri 
frontal i ». 

E' sulla base di •un ampio 
esame crit ico <Ji questa espe
rienza che il congresso ha 
preso posizione attorno a: 
tenn piii d ibattut i del mo-
uiento: rapporto sindacato-
societa (con tutte le impl i -
cazioni clie diventano at-
ttialissime nel momento del 
la economia programmata) 
A coloro che rivendicano 

paese capitalistico. dominato dal sindacato una funzione 
dalla legge del profitto. vi|<J l rot tu ia del sistema. Foa 
puo essere soltanto una pro 

GENOVA 

Gettare le basi nelle fabbriche 
per lotte a carattere generale 

Le caratteristiche della struttura industriale ligure portano in primo piano I'esigenza di un adeguato sviluppo delle Partecipazioni statali • Trentin: 
respingere anzitutto I'attacco portato ai lavoratori all'interno dell'azienda - Messa in evidenza dal sindacato I'inconsistenza del Piano Pieraccini 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 21 

• Un sindacato sconfitto nel-
I'azienda e un sindacato che 
pud solo scrirere dei memo-
riali ~: Vajjermazione e sta
ta fatta al conyresso prorin-
ciale della CCdL dl Genova: 
lhanno ripetuta diversi de
legati e Vha ripresa il com-
pagno Bruno Trentin, segre
tario nazionale della FIOM, 
net mo discorso conclusico. 
Tre giorni dl discussione, 41 
interrenti per analizzare la 
realtA. mettere a eonjronto 
le idee, redere che co.ta bi~ 
sopna fare siibito. Quale bi-
lancio trarne? Scnza dubbio 
questo conoresso — come ha 
osserrato Trentin — ha por
tato un contrlbuto inestima-
blle al dibattito e ha fatto 
progredire Vunitft sindacale: 
anche sc ineritabilmcnte pos-
Mono essere trorati r'.srolti e 
residue zone d'ombra 

Gli Interventi e la prece
dent e relazione del segreia-
no Bruno Ptgna. srolfo a no-
me della commissione esecu-
tixra. hanno indinducto una 
realta che a Genora ha n.«pei-
fi peculiari Qui se ne stan-
no alcuni tra i piii pr*rti ccti 
' diriaentl • d"Europ<i. nbiiiia-
ti alio sfruttamento inlenxi-
ro della conaiuntura e a ri-
trarsi rapidemente nel cuscio 
oi pr;rni sinfOTTji di reces*io-
ne Cionnnostante la vrc*en:a 
delle imnrese a partecipazw-
ne slat ale ha reso — nnche 
per eride^.ti raa;oni di op
portunity politica — relati-
ramente meno orarl le ron-
sepvenzc della crisl Von che 
i larorntor: ornr»r/«*f ^fiono 
bene, s'intende la minorr oc-
Cuoazione e qurst'anno di ?fl 
mila unit-). 30 rn'la operai so
no a orario r'dotto. il monte 
salari ha tn-rduto. nel '64, .10 
miliardi di lire Ma le stes-
se raaiani che rinora hanno 
attenuato la crisi, concorrono 
m dtlineare delle prospettive 

piii che altrove. Non e un 
paradosso. c la conseguenza 
di un fatto oggeltivo: la na-
tura prevalentemente pubbli-
cn degli inrestimenti neces-
sari alia Liguria. entra in-
latti in conjlilio con la linea 
tendente a concenlrare le ri-
sorse attorno ai grandi grup-
pt privati Cid vuol dire che 
soprattutto a Genora £ ur-
gente contestare e caporolge-
re questo tipo di sviluppo 
Ma come farlo"* 

Prima di esporre le rtspo-
ste date dal congresso e ne-
cessario tornare alia relazio
ne introduttira. L'arretratez-
za trcnologica della marina 
e dei porti. la lenta disgre-
gazione del carattere p'lbbli-
co degli scali marittimi. il 
ruolo subalterno assegnato 
alle aziende di stato arerano 
gia prodotto In Liguria con-
seauenze neaatire (per esern
pio. un ritrno piu lento nella 
crescita dell'occupazione ope
raia. e un minor numero di 
posti laroro a disposizione 
delle donne e dei oiorani n-
soetto a Milano e Torinol 
E* a questo pnnto che nei 
gruppi piii forti del Sord — 
sooratiutto la FMT e Vltal-
sider — nrende forma il pro-
posito di inserire larea di 
sriluppo genorese in un t*fl*fo 
diseono di ammodernamento 
e rnzionnlizzazione del • trian-
aolo - F.' il momento del - po
lo di sriluppo • earn all'ar-
matore Giacomo Co<ta tmn 
non soltanto all'armatore): 
una torta di - citta vortuale 
prirnta - con aicantefchi im-
pianti ed enormi manazzini. 
co<lruita neU'entroterra an~ 
Z'chS in r:ra al mare Satu-
rr.lmente Vintern dixeono con
tra *m con le esioenze di ri-
str-itturazione economica e 
urhanistica della redone, i 
cui problemi dl ammodcrna-
mento infrastmttnrale — ha 
ribadito il congresso — ran-
no affrontati neV'ambito di 
una nolittca di piano demo
cratica, 

Ma la politica di piano, al
ia maniera loro, i monopoli 
intanto hanno cominciato pin 
a farsela Oggi, dopo che la 
recessione ha investito il pae
se. I'attacco ai salari e alia 
occupazione non rappresen-
ta ancora (sono parole di 
Bruno Trentin) il fatto piii 
grave Al di IA dell'attacco 
aranza un processo di trasjor-
mazione deU'economia esatta-
mente contrario a quello au-
sp-.cato dalla CGIL e dal mo-
rimento democratico Cresce 
il peso econornico e politico 
della grande impresa e si 
apre una crisi di prospeltira 
per migliaia di piccole Indu
strie: il capitale straniero aw 
menta la provria presenza nei 
settori essenziali. senza che 
lo stato sappia interrenire 
affinch* I'orientamento de
gli inrestimenti sia conforme 
alia politica di programma
zione. nello stesfo tempo il 
ruolo delle partecioazioni sta
tali conosce un ulteriore de-
terioramento. e infine appa-
re un indebolimento allar-
mante del'.e struiture demo
cratize del Parse Piu aran
za questo nohiica — hanno 
osserrato numerosi delegati e 
ha ribadiio il compapno Tren
tin nel suo discorso conclu-
siro — e piii aum^nfano i 
maraini per nuore riduzioni 
dell'occupazione Oggi non so
no messi in discussione sol-
tcrito i salari del 'tt o del '64-
t contestato to *t«\<:.*o potere 
contrattuale del sindacato. e 
dlscussa la liberie sindacale. 
sono minncciate le hasi della 
democrazia nel Paese 

Giudizio oos:tiro quindi. 
sulla lo'ia articolata — pur-
chi* rriti i periroli dell'iso-
lamento e della Irantumaz'O' 
ne -- e sui momenti di azio-
ne jenerale. pnrche' anzichf 
esstre uno • sfoao • fmpror-
Hiitfo siano inrece lo sbocco 
delle lotte rirendicatlre di 
fabbrica Forse a questo ri-
Qitardo il conoresso non ha 
nfletso abbastanza Vampiex-

za e la vivacita che il di
battito aveva conosciuto nel
le riunioni preparatorie; forse 
vi sono state posizioni ine-
spresse. e discorsi non del 
tutto compiuti. sebbene non 
siano mancati poi i momenti 
critici E" il caso di certe 
remore alio sviluppo della 
lotta articolata tra i melal-
meccantci. derivanti da una 
insufficienza • di politica ri
vendicativa soprattutto nella 
cantieristica; o la riflessione 
sulla multiformitd. delle cate-
gorie portuali 

\Domani una pa-1 
I gina sui congres-1 
| si iff fireme,\ 
| N a poll, Palermo, I 
| Venezia, Bologna I 

I Si sono conclusi nella I 
giornata di ien 56 con- I 

Ig ress i di Camere del La- , 
voro provincial!. L'Unua I 
non poteva, ovviamente. * 

Isegui r l i tutti anche se i 
ognuno ha messo a fuo- | 
co — inaieme ai proble-

I ml generali comunj alia I 
preparazione del V I con- I 
gresio della CGIL — , 

I quelli piu specifici di I 
I ogni provincia, o re- ' 

I gione. • 

Abbiamo percid dedi- I 
cato questa pagma ai 

Icongrest i delle CCdL del I 
• Triangolo industriale *, I 
in cui si concentr* una . 

I parte cosi grande della I 
classe operaia itatlana. ' 

I O o m a n i daremo un'altra • 
pagina di resoconti e I 
comment!: sara dedlca-

I t a ai congress! di Flren- I 
ze, Napoli, Palermo, I 
Venezia • Bologna. 

Con grande chiarezza il 
congresso ha invece indicato 
le prospettive e gli obbiettiri 
della battaglia. Bisogna apri-
re un dibattito. e stato detto. 
attorno a un piano regionale 
di srihippo E a questo ri
guardo sono stele aranzate 
proposte 

1) onentamento degll in
restimenti per dare il massi-
mo sviluppo alia meccanica 
dei beni strumentali icatene 
di montaggio. apparati elet-
tronjci. macchine per Vagri-
coltura, prefabbricati per la 
edilizia. ecc) al fine di af-
frontare iJ problema deil'in-
dTixfrialirra-rion^ del Mezzo-
giorno operando le necessarie 
conrersioni e ristrutturazioni 
dell'a^parato industriale con-
centrato nel \ord: 

2) questa linea presnp-
pone una profonda modif'.ca 
delle Partecipazioni statali. 
nel senso di abol-.re le carat
teristiche di holdings finan-
ziarie e amarne il rwrdinn-
mento per settori omoaenei. 

3i sriluppo e ammoder-
namento dei porti Uauri. e 
creazione di un sistemu por-
tuale integrate m funzione 
delle esioenze di sriluppo del
la repione e del suo rinssetto 
urbanistico Xaturalmenfe il 
sistema dorrft essere ennce-
pito come articolnzione di 
un piano nazionale del por
ti: ed e perrtd decisira la 
riaffermazione del carattere 
pubblico dealt srali mcrittt-
mi. per j quali si ch'ede d' 
effidame la gestione agll en-
ti locall: 

4) razionalizzazlone dello 
sriluppo delle ctfiri'M ruri-
stiche e dtstnbutire. con seel-
le che incoraggmo il turi-
smo di massa; 

5) riassetto idro-gealogico 
della regwne: 

6) rammodernamento del
le vie di comuntcazione e dei 
trasportt terrestri di mercl 
e passeggeri, con un coordi-
namento — *otro direrion* 

pubblira — dei t;ari regimi 
di trasportt. 

Son si tratta — e stato rl-
petuto — di proporre solu-
zioni tecniche: questa e una 
piattaforma di iniziativa at-
traverso la quale assume 
maggiore concretezza la pro
grammazione democratica: e 
sarebbe del resto fHiuorj'o 
credere che sia possibile at-
tuare il piano, prescindendo 
dal tipo di sviluppo in atto 
nel paese 

L'esigenza £ proprio que
sta: una politica a breve ter-
mme. che incida snbito sulla 
realta in morimento. e antici-
pi le riforme e la program
mazione democratica prefi-
gurandone i contenuti O que
sto obietiivo unitario sara rea-
lizzato. o ci si condanneri 
ad una resistenza pasxira ed 
estenuante. votata all'in*uc-
cesso Scelte palitirhe. Quin
di. che pre.«ippongono non 
solo atti leaislatiri ma il so-
stegno attiro della classe ope
raia. una ricca art;colazione 
democratica. un ruolo nuoro 
del parlcmento. un sindacato 
libero e autonomo E a oue-
s:o punto credinmo di voter 
dire che anchf eerie r:*er-
re. rer'e cautele nelfesvri-
mere aii.dizi sul piano Pte-
rarnni e le ttesre misure 
- Gnf:ronojiinf»iTflIi -. appaiono 
a parer nostro superatc nuan-
do il conare*-o riconosce — 
come ha r-conosemto — che 
Siamo dmanzi a difficolia ori
ginate dr.Ue struiture econo-
m;che. e tali che nessuno po
litica semplicemenle anticon-
oiunturnle potrebhe risolrere. 
II problema i> ora di tornare 
ai posti di laroro. non per 
rmchiuder'-isi in una conte-
stazione episodica. ma per 
lanciare una grande offensi
ve sindacale che paria dalla 
lotta nvendicatira e sappia 
saldarla con il momento uni
tario della battaglia per ie 
riforme 

f. m. 

gramma7ione capitalistica » 
Queste posizioni sono state 

messe in minoranza gia al 
congresso di Ivrea e la stessa 
cosa e accaduta a Tor ino do
ve, dopo tre giorni di discus
sione. soltanto otto delegati 
su 50 ! hanno votato contro 
i temi della C G I L . ma — a 
nostro parere — ha fatto be
ne sin dall ' inizio i l compa-
gno Garav in i nella relazione. 
e successivamente Pugno. 
che ha pure affrontato la 
questione a ricercare e ad 
affrontare lo scontro senza 
l iquidarlo con una < obbliga-
toria > difesa d'ufficio dei 
temi dell 'Esecutivo nazionale. 

La tentazione di una < l i-
quidazione amministrat iva > 
del caso di Iv rea . in fat t i . 
e'era. ed era favori ta anche 
da alcuni grossi er ror i com
piuti dai f i rmatar i del docu-
mento critico. Questi infatt i 
— dimenticando le regole che 
governano la vita democrat i 
ca del sindacato — si erano 
di fatto costituiti in una sor
ta di < frazione > organizzata 
inviando i loro documenti 
anche al di la delle organiz
zazioni impegnate nel dibat
tito. Cose gravi . insomma, 
che non rafforzano certa-
mente il sindacato e la sua 
stessa vi ta democratica. I I 
congresso ha dunque preso 
netta posizione contro que
sti errori di metodo. ha riaf-
fermato la necessita di un 
costume nella vi ta del sin
dacato che sia basato sulla 
democrazia e sulla discipli-
na. ma non ha assolutamente 
chiuso cosi la discussione. I I 
dibatt i to attorno ai temi pro-
posti dalla C G I L ne ha cosi 
guadagnato e ha permesso 
gia con la relazione di Ga
ravini di seavare mcgJio at
torno ad alcuni problemi di 
fondo. 

Qualche giornale ha par-
lato di c rottura > fra le pr in-
cipali correnti della C G I L 
ma la veri ta e un'altra Cer
to alia base della polemica 
contro il « sindacato r i formi-
«ta » e'e — nel profondo — 
l'eco della lunga e complessa 
crisi che ha travagl iato e 
travaglia il Part i to socialista 
nelle sue due anime. rifor-
mista e r ivoluzionaria. ed e 
quindi in parte inevitabi le 
che una certa progressiva 
sfiducia ver^o i l part i to . scon-
volto da un rapido processo 
di socialdemocratizzaztone. si 
vada trasferendo nel sinda
cato. determinando qua e la 
il sorgere dell'ilJusione di un 

* sociahsmo rivoluzionario » 
che compensi i progressivi 
* cedimenti > del part i to. non 
a ca«o un analogo problema 
abbiamo visto esplodere. sia 
pure per motivazioni diver
se. in alcuni <indarali della 
C I S L . per e>empio alia F I M -
C I S L . dove ogni nuova scon-
fitta della * sinistra politica -
cattohca. determina spinte 
sempre piu forti per 1'autono-
mia dalla D C e un progres-si-
vo allargarsi dell 'area politi 
ca di intervento del sindacato 

Ne vale spiegare questa s\-
tuazione particolare a Tor i 
no soltarrto con Tatt iv i ta . q i r 
par tco larmente inten-a. d: 
alcuni cruppi — e- ierni ai 
partit i e ai sindacati — come 
ouello che fa capo ai * q u v 
derni ro«;«i »• certo e'e tutto 
questo. tut to questo pesa a 
Tor ino perche qui . e la cosa 
v? ricordata. il movimento 
operaio ha subito negli ulti
mi 50 anni una pesante scon 
fltta perch^ qui i collegamen-

ha ricordato che il sinda
cato non puo prefiggersi 
come obbiett ivo l 'abbatt i -
mento del sistema capital i-
stico. « Noi lottiamo e dob-
biamo lottare jjer incidere 
sulle strut ture produtt ive — 
ha detto — e e'e chi 6 con-
vinto, ad esernpio, che le r i 
forme per le qual i lott iamo. 
non stabil izzino il sistema. 
non ricompongano le sue 
contraddiz iom. ma anzi |e 
aggiav ino e le esaltino. M a 
nel sindacato e'e posto. e de
ve esserci posto, anche per 
chi pensa d i e il capitalismo 
possa sempre superare le 
proprie contraddizioni », rosi 
si chiarisce anche la posi
zione del sindacato verso la 
programmazione che 6 una 

realta di fronte alia quale 
6 assurdo porsi il problema 
nei termini « state dentro » 
o « stare fuori > alia politica 
di piazza. I I compagno P i -
ga. socialista. ha molto i n 
sist ito — e giustamente — 
sulla necessita ill una pro
gram ma/ ione demnciat ica, 
sott iatla alia duezione mo-
nopolisttca ma il suo discor
so ci e parso un po' vec-
cliio: oggi discutere del la 
piogrammazione — c o m * 
hanno detto t i a gli altr i G B -
ravini e C a i l i , socialista. — 
vuol dire coglieie la pro
grammazione che viene con-
cietamente avanti nelle falv 
briclie attiavei.su I 'aumento 
dello sf iut tamento, e discu
tere nel concreto il piano 
Pieiaccini. Perch6 il proble
ma non e di dire i < si > o 
* no » alia icalta. ma quello 
ili modif icai la , di m t e i v e 
n u e in essa con la volonta, 
i l peso, la for /a de l l 'au lo-
numia del movimento. Un 
modo concreto di af f rontare 
il problema ci e parso al lora 
quello del compagno Bian
co, della Morando che, par-
tendo da una seria analisi 
del settore delle macchine 
utensili e della du ia lotta 
in corso contro gli attacchi 
ai l ivel l i di occupazione, ha 
posto la questione di una 
politica di invest imenti , per 
il settoie. che non sia « as-
sisten/iale >, diretta cioe a 
mettere in moto il niecca-
nisnio deiraccuniulazione ca 
pitalistica a r inviare precise 
scelte. Cosi Garav in i e g i u n -
to a mot ivare le riserve del 
sindacato di fronte agli s t r u 
ment i e ai t ipi di in terven
to del piano Pieraccini at-
traverso una piecisa dia-
gnosi della situazione eco
nomica verso la quale il p ia 
no si muove mettendo al ia 
base della « ripresa » anco
ra una volta i l profi t to. 

Adriano Guerra 

r 
DIDO' A BOLOGNA 

II Piano non puo 
vincolare la CGIL 

duttivita media del sistema 
(che provocherebbe, fra 
I'altro, nuovi squilibri). 

Per quanto riguarda gli 

Dalla nostra redazione 
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Si e concluso alia Sala 
Farnese. dopo tre giorni di strumenti e Te riforme". so-
dibattito. il V I I congresso no da conslderare positiva-
della CCdL. II vice segreta- mente acquislte le indica-
rio della CGIL , Mario Didd, zioni relative alia creazio-
pronunciando il discorso di ne degli organ! della pro-
chiuaura, ha detto che e al- grammazione. all'istituzio-
la luce della nostra azione ne delle Reyionl e all'appro-
di contestazione che parte vazione dello statuto del di-
dall'azienda. per Investire II ritti del lavoratori. mentre 
settore, per allargarsi al si
stema econornico, che dob-
biamo presentarci all 'ap-
puntamento con la program
mazione economica e che 
dobbiamo dare un giudizio 

gravi carenze si notano per 
quanto attiene al controllo 
d*i prezzi e degli autofinan-
ziamenti. cosl come alia po
litica fiscale. 

Infine una valutazione ne-
sul progetto di . piano Pie- gativa deve essere data per 
raccini ». quanto riguarda la legge ur-

La CGIL considera come banistica. la Cassa per II 
un fatto positivo la presen- Mezzogiorno e, per quanto 
tazione del progetto di - pia- attiene agli strumenti di In-
no > perche offre un terre- tervento in agricoltura, II 
no piu avanzato di confron- ridimensionamento del po-
to tra le forze sociali e po- teri degli Enti di sviluppo. 
litiche. sul quale intende im- La nostra posizione r i -
pegnarsi con tutto il peso spetto al progetto dl piano, 
della sua elaborazione pro- e percio una posizione aper-
grammatica e della sua for- ta. ma crltica perche sia 
za mobilitatrice dei lavo- adeguato alia impostazlone 
ratori. e alia strumentazione di una 

Oi fronte al • piano - non 
Intendiamo esprimere un 
giudizio ispirato da pregiu-
diziali ideologiche che pos
sa portarci ad una sua ac-
cettazione acritica, oppure 
al nuo rigetto globale. 

Noi lo vogliamo consl
derare nelle sue diverse 
parti per giudicarne e pro-

programmazione democra
tica che per essere tale, de. 
ve realizzare mediante le 
riforme, la trasformazlone 
democratica delle attuali 
strutture economlche del 
paese. 

La programmazione, ha 
sottolineato a questo pun-
to Mario Didd. non ouo an-

vocarne la coerenza con le dar bene per tutt i : deve an-
finalita e gli obiettivi. a dar bene per i lavoratori e 
cui diamo il nostro consen- deve andare contro gli Inte-
so. perche prevedono la r^ssi precostituiti dei gran-
piena occuoazione. 1'elimi- di oruooi economici privati . 
nazione degli squilibri so- Oi "fronte ad una proaram-
ciali fcase-scuole-sicurez- marione cost intesa noi sap-
za sociale^ che corrisoondo- piamo di dover asuumere 
no alle "stance del lavora- | e nostre resoonsabilita. Noi 
tori e alle esigen7P di svl- rivendichiamo la piena au-

I 

lunoo della societa nazio
nale. 

Ritenlamo perd che si 
debba modificare I'imoosta-
7inns del • olqno » che sta
b i l i s e . ner i 5 anni. it man. 
tenimento delt'attnate dl-
ttribuzione del rertHitj> na-
7ionale e percio dell'attua-
le ounta a favore dei reddi. 
ti di lavoro. 

Inoltre ^'•etenlamo. ha 
cintinnatn Oidft. che >l ran. 
oinngimento d»t'» finalita 
del • oiann • si»rS pnF^lbt'e 
snip «• t i r j or>ofondampnte 
mnrfifJcato I'^ttiial* mecca-
nismo dl *vilunoo. ner cui 
ft da re«i!ngere. nr| modo 
oiO asnoluto. quaUias! cor-
relazione tra salari e pro-

tonomia e liberta di scelte 
rivendicative drl sindacato 
risoettn al • piano » e alia 
sua attuazion;. perche as-
sfonamo all*.->zIone rivendl-
rat iva, ba«a»a suH'analisi 
della condizione operaia. 
urn fitn-i^ne dinarnica di 
tr»*n u si«t»ma econornico. 

Riaffermiamo percio la 
di«ncnibi!Ita delta CGIL a 
"**ieonn d»lla reallrrayione 
-*-oM obirttivl e drlle finatl-
*\ del • piano •. anche at-
• »a»»»r^n una oradna^lone 
-»«i|'in:-iativa rivenrfirativa. 
antnpnn'srnfr** valutata. e 
in r^»-- '" '» all» "aranzie di 
un eff*ttivo controllo ouo-
Mico deoli investimenti e 
dell'accumulazione. 
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