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lavoro suita poiMta delta CG.I.L 

FIRENZE 

La risposta operaia 
parta dalla fabbrica 

NAPOLI 

La gravita dell'attacco padronale e le conse-
guenze nella provincia - Colpite le piccole e 
medie aziende - Severo giudizio sul piano 

Pieraccini 

Dalla noitra redazione 
A : FIKENZE, 22 

Fabbrica e societa: due ter
mini di una unica battaglia 
da condurre per respingere 
l'attaeco del padronato e per 
aprire prospettive di svilup-
po democratico. Questo e 
stato il tema centrale del di-
battito che per quattro giorni 
si e svilUppato al nono con
gresso della Camera del la
voro. II « filo rosso » che ha 
collegato tutto il dibattito (e 
chi si aspettava lacerazioni e 
rimasto deluso) 6 stata la co-
scienza antimonopolistica e 
la volonta di lotta che, pur 
nel le inevitabili differenzia-
zioni e sfumature, ha carat-
terizzato tutti gli interventi, 
contribuendo a dare alia di-
scussione un terreno profon-
damente unitano. 

II punto di riferimento del-
la discussione e stato la crisi 
che nella nostra provincia si 
& manifestata acutamente 
con i 13.500 licenziamenti, 
6 mila lavoratori ad orario 
ridotto, l e migliaia di lavora
tori sospesi. A Castelfiorenti-
no ad esempio sono state 
chiuse la Montecatini e la tt-
pografia Di Lorenzo; nelle 
cinque fornaci esistenti si la-
vora ad orario ridotto; ncl-
J'edilizia l'occupazione e ri-
dotta del 50 per cento; 300 
operai sono disoccupati, altri 
150 sono i lavoratori a cassa 
integrazione. Ad Empoli si 
sono avuti circa 1800 licen-
riamenti e la crisi investe in 
pieno il settore dell 'abbiglia-
mento. -< 

Tre sono stati i momentJ 
fondamentali attorno ai quali 
e ruotato il dibattito: 1) la 
necessita di collegare sempre 
piu strettamente la lotta nel
la piccola e media industria 
a quella delle grandi azien
de; 2) l W g e n z a di unire sem
pre piu strettamente la lotta 
articolata nella fabbrica al-
1'azione piu generale per le 
rlforme e la programmazio-
ne; 3) i modi e le forme di 
lotta da attuare per contra-
stare l'attaeco globale, ma ar-
ticolato, che il padronato mo-
nopolistico conduce a tutti I 
l ivell i , dentro e fuori la fab
brica. 

Questi tre filoni — conte-
nuti neli'ampia relazione pre-
sentata da Palazzeschi — si 
sono innestati, in quasi tutti 
gli interventi , sull'analisi che 
ogni delegato si e sforzato di 
compiere della realta della 
provincia; una realta che pre-
senta una industria frammen-
taria, polverizzata, nata sul-
l'onda del boom, la quale non 
riesce, per la sua organica 
debolezza, a reggere all'attac-
co del monopolio. E' di que
sta situazione che si avvalc 
il padronato • per portare 
avanti la sua azione ten-
dente a dividere i lavoratori 
del le piccole e medie azien
de, da quelli delle grandi. 
Mentre infatti nella piccola 
e media industria si riducono 
gli orari, si sospendono c si 
l icenziapo i lavoratori, nelle 
grandi fabbriche (Galileo e 
Pignone in particolare) si 
cerca di tranquillizzare le 
maestranze con generiche as-
sicurazioni basate sul fatto 
che la produzione. gia com-
missionata alle aziende mino-
ri, v iene ora accentrata nei 
grossi complessi. Intanto pe-
ro come hanno rilevato mol-
tissimi interventi . l'attaeco 
padronale v iene sferrato an-
che nel le grandi aziende. con 
il taglio dei tempi, il blocco 
del le assunzioni. il • cumulo 
delle mansioni . tanto che alia 
Galileo si sono perduti in 
un mese circa 22 milioni di 
salario e alia Pignone si sono 
avuti 104 addetti in meno. 
Per questo il dibattito ha sot-
tolineato resigenza di un col-
legamento delle lotte in ogni 
azienda, per obiettivi ben 
precis i . e tesi a contestare 
nel caso specifico l'attaeco 
padronale. E' dall'azienda. 
dal settore. dai problemi che 
v i si manifestano che sank 
possibile stabilire un colle-
gamento con la lotta per le ri
forme e per una programma-
zione democratica. 

Oggi di fronte a noi sta il 
Piano qumquennale , stannn i 
provvedimenti straordinari 
del governo; ebbene, qual e 
la posizione che il sindacato 
e i lavoratori. debbono assu-
mere? U Congresso ha dato 
Una risposta chiara: il piano, 
cosi come e stato presentato. 
non pud essere accettato poi-
che ripropone il rilancio di 
uno sviluppo economico che 
non parte dalle esigenze dei 
lavoratori e dei cittadini. ma 
che si muove per rimettere 
in moto l'attuale meccani-

di sviluppo capitalistico. 

Naturalmente non vi deve es
sere opposizione preconcetta, 
ma occorre affermare chkra-
mente che il piano non potra 
mai condizionare l'azinne dei 
sindacati e dei lavoratori per 
piu adeguati salari e per un 
piu ampio potere contrattua-
le. Anche sul terreno della 
programmazione, d'altronde, 
si svolge lo scontro con il pa
dronato monopolistico ed e 
su questo terreno che sara 
possibile trovare element! di 
incontro con il ceto medio 
produttivo, anche se i lavo
ratori delle piccole aziende 
non potranno mai rinunciare 
ai loro diritti 

Se e vero, infatti, che le 
aziende minori hanno inte-
resse ad una battaglia anti
monopolistica per rompere il 
cerchio che le soffoca, e an
che vero che i piccoli im-
prenditori non possono far 
ricadere sulle spalle dei la
voratori il peso delle loro dif-
ficolta. E' quindi la lotta del
la classe operaia Tunica mol-
la che pud spingere i piccoli 
e medi imprenditori ad usci-
re dallo stato di subordina-
zione alle direttive e agli in-
dirizzi dell'associazione indu-
striali. 

Renzo Cassigoli 

Occuparono la fabbrica nel 1961 

La Terni denunzia 
376 lavoratori 

Dal noitro cornspondente 
TERNI. 22 

II gludlce Istruttore Munllo Nlco sta Intcrrogando 376 
operai dello stablllmcnlo clilmlco di Paplgno. denunclatl dallv 
Tcrnl per rlspondere del roato prevlsto dall'art. 508 del 
Codlce penalc relatlvo all'uecupazlone della fabbrica a w e -
nuta nel ferragosto del 1901. II ritardo 6 dovtito a uno strano 
conflltto dl competetiza tra la Pretura e la Proctira dl Ternl. 
Dopo tre annl c Intervenuta una poslclone della Corte dl 
Cnssazlone che ha rlconostluto alia Procura II dlritto dl pro-
ccdere In quests materia. Nunnstante che su denunce ana
logue I tribunal! dl Flrcnze e Napoli avesscro assolto gli 
operai dcniinLlatl per occupazione di fabbrica perche il fatto 
non rostltulsce rcato, II dottor Nlco ha inlziato ad Interrugare 
gli operai. 

Gil operai dl Paplgno sclopcravann da due scttlmanc per 
rin.ioddistazlone nel confrontl del contralto del chlmicl flr-
mato da CIS1. e I'll, e non dalla COIL. Gil operai 11 Pa
plgno, unltarlamente. chledevano dl pervcnlre ad un contrat'o 
del chlmicl delle Parteclpazlonl Statall che rirormasse In 
senso posltlvo II trattamento salarlale e normatlvo. Dopo 
quesU agltazlone la dlrczlone della socleta aveva assunto 
Impegnl e Inlilato colloqul con la commlsslone Interna della 
fabbrica. Quando la Ternl comlnclo a terglvenare, glungendo 
addirlttura a far abbandonare la rabbrlca alia propria dlrc
zlone, gli operai declsero dl restare In fabbrica, passandocl 
le 24 ore del ferragosto. Gil operai asslcurarono II funzio-
namento degli Impiantl dl azoto e osslgeno, necessarl al 
funzlonamento delle Acclalerle, salvaguardando peraltro tutte 
le attrezzature e gli Impiantl. Furono pol 1 dirlgentl slnda- , 
call a decldere llberamente dl far usclre gli operai dalla 
fabbrica per rlprendere quelle tratlatlve che hanno condotto 
airultlmo contratto dl lavoro che In parte accoglle le proposte 
allora formulate dagli operai. Cio nonostante la Ternl tnvl& 
la lists alia maglstratura, mettendocl I noml di operai che 
la stessa socleta ha regolarmente retrlbulto per asslcurare 
In quel ferragosto il funzlonamento degli impiantl. 

Alberto Provantini 

Iniziativasindacale pet nuove 
scelte pubbliche 

BOLOGNA 

Fermo no alia tregua 
pretesa dai padroni 

Significotivi interventi di due operai - Tema di fondo la 
programmazione, che non pud «andar bene a tu t t i» 

Dalla noitra redazione 
BOLOGNA, 22 

Maggiori salari o maggiore 
occupazione? La Malta — il 
Menenio Agrippa dei tempi 
nostri — non ha ottenuto al-
cun credito all'assisu congres-
suale della Camera del lavoro. 
cosi come non 1'hanno avuto i 
suoi pochi - discepoli. Nessuna 
tregua salariale, niente pause 
nelt'iniziativa unitaria del sin
dacato tinitario ma sviluppo 
delle lotte a tutti i livelli. te-
nendo ben collegati i proble
mi della fabbrica. di ogni posto 
di lavoro con quelli generali 
della collettivita. Quindi pro-
grammazicne ccor.omica si, ma 
programmazione veramente de

mocratica. che non deve per--
cid andare bene a tutti, al mo
nopolio come al proletariate). 

Per tre giorni consecutivi, il 
congresso ha dibattuto con im-
pegno questo che si presenta 
oggi come un tema di fondo. 

La motivazione piu proban-
te del perche la tregua invo-
cata dal governo sia inaccet-
tabile 1'hanno data due dele
gate operai. una giovane della 
Pancaldi ed un lavoratore del
la Menarini. Nelle due fabbri
che si lotta aspramente per il 
miglioramento delle paghe e 
per la difesa del posto. Tregua. 
hanno detto i due compagm. 
significa lasciare al padronato 
piena liberta di manovra. Ii-
bcrta di intaccare il potere dei 

CAGLIARI 

Riforme di struttun per 
Uoccare I'emigraiione 

lavoratori nella fabbrica, liber
ta di comprimere i salari ed 
aumentare lo sfruttamento; in 
una parola di lasciargli attuare 
la sua programmazione. Ncllo 
scorso anno infatti, jispetto al 
1063, gli indtci della produzio
ne sono rimasti sostanzialmen-
te invariati benche le ore di 
lavoro siano state inferiori del 
20-25 per cento. 

A produrre tale situazione 
concorrono, in misura natural 
mente diversa, momento con-
giunturale e ristrutturazione 
capitalistica. Una ristrutturazio
ne che a Bologna rivela una 
sua pnrticolaritfi. cioe la pre-
senza del capitate straniero nei 
settori piu important! dell'in-
dustria (metalmeccanica. elet 
tromcccanica. alimentazione) e 
la ricomposizione in agricoltu-
ra della grande azienda capi
talistica basata sulla coltura 
cstensiva e sul minimo impie-
go di manodopera. II dibattito 
ha espresso a questo proposito 
la necessita di colmarc im-
mediatamente il ritardo che 
indubbiamente si manifest a 
nel contrastare la linca padro
nale e di passare invece al con-
traltarco su tuttta la linea. 
muovendo dalle realta azien-
<iali ma evitando di frammen-
tare in mille rivoli il movi-
mrnto. 

In sostanza. si d chiaramente 

Dalla aostra redazione 
CAGLIARI. 22 

Non restare fermi. ma bat
ters! con maggiore slancio per 
respingere le misure anticon-
giunturali del Governo che pro-
vocano in Sardegna un ulteriore 
aumento della dlsoccupazione c 
la ripresa deU'emigrazione di 
massa; impoire con la lotta 
unitaria un nuovo piano quin-
quennale regionale che. nel 
quadro di una programmazione 
democrs»tiea. riesca ad attuare 
ncll'lsola radical! riforme di 
struttura. 

Queste le indicazionl scatu-
rite dal 6. Congresso della Ca
mera del Lavoro. dopo tre gior
ni di intenso dibattito cui hanno 
preso parte 45 delegati. II con
gresso ha chiesto con forza una 
verifica pubblica dei settori pro-
duttivi in diflicolta: per con-
trollarnc i programmi e cercare 
soluzioni efflcaci che valgano a 
salvare l'occupazione e 1 livelli 
salariali. II relatore Salvatorc 
Ghizza. segretario della CdL. 
il segretario regionale della 
CGIL Girolamo Sotgiu. iiume-
rosi dirigenti sindacali di cate-
goria. operai ed impiegati, ed 
innne il segretario confederale 
Rinaldo Scheda, hanno sottoli-
neato che il rilancio del mov}-
mento e delle lotte. in Sardegna 
come nell'intcro Paese. deve 
avvenire partendo dai posti di 
lavoro, secondo una indispen-
sabile articolazione delle piat-
taforme rivendicative. 

Compito del sindacato deve 
essere quello di intervenire nel-
l'azione articolata, cosicchd il 

movimento dei lavoratori. par
tendo dalle aziende. possa col-
legarsi al settore produttivo. o 
alia zona territoriale omogenea 
per cspandersi. se necessario. 
all'intera Regione. In Sardegna 
Tesperienza ha dimoslrato che 
i lavoratori possono ottenere 
maegiori successi nella contrat-
tazione degli aspetti tradizionali 
del lavoro ogni qualvolta rie-
scono a superare una visione 
aziendale dei loro problemi. per 
collegare le nvendicazioni im
mediate ai problemi delle strut-
ture. Proprio da queste conce-
zioni del sindacato. e denvata 
nel passato la richiesta di una 
politica economica regionale 
(piano di nnascita). 

Ora il sindacato deve con
trastare e respingere efficace-
mente i disegni padronali che 

affermata la linea della lotta 
su vast a scala per battere la 
politica dei redditi e . portare 
avanti invece. con vigore. una 
azione che miri dritto alia ri-
forma delle stnitture e non alia 
- razionalizzazione - del sis te
ma. Hanno cosi avuto una ri
sposta quei delegati che ave-
vano nosto l'interrogativo se 
la CGIL deve lavorare - nel 
sistema o contro di esso- . Un 
interrogativo che non ha solle-
vato scalpore. ma una tenace 
e costruttiva discussione. Era 
stato posto per sollecitarc una 
presa di posizione del congres
so sul pronetto di piano quin-
quennale del governo. Nc pro 
ne contro il piano. l>ensi pie
na autonomia della CGIL nel 
suoi confront!, poiche il sin
dacato di classe non deve per-
dere la sua possibility di con-

0 

Lama: la logica del pro-
fitto monopolistico va 

contro il Sud 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 22. 

. Al dibattito che si c svol-
to -per tre giorni al con
gresso camerale, e che ha 
visto 41 interventi, e stato 
presente in modo molto ac-
centnato il momento della 
descrizione e della denuncia 
delle particolari situazioui a~ 
zicndnli c scttcriali, e, dei rj-
sultati della politica 'hnticon-
nlnnturale - saill'economla na-
poletana. Nello stesso tempo 
e stata posta con forza la ne-
ces^itd della confvrma e del 
rilancio della linea articolata, 
anche sc nella relazione Intro-
duttiva del compayno Ctynola 
non sono mancati dementi 
crttici sul modo come, t.tt 
questo terreno. si e jwiluppa-
ta Viniziativa del sindacato. II 
rilancio della linea articolata 
perb — e stato detto da al-
cunl intervenuti — deve av-
renire arrtcchendo le pialta-
forme in relazior.e alia neces
sita di piu penerali obiettivi 
di trasformazione delle arrc-
trate stnitture cconomiehc 
della societd napoletana e me-
ridionalc. Questo discorso e 
stato fatto — tra pli altri — 
dal seorctario provinciate del
la FIOM che, partendo dalle 
esperienze di lotta che si so
no avnte alia SAIMCA. al-
VAlfa Romeo e alia F.M.I., ha 
posto il problcma della ini
ziativa sindacale perche Vin-
tervento del capitate pubbli-
co a Napoli e nel Mczzogior-
no sia ispirato a finalita dl 
sviluppo delle regionl meri-
dionali. -

Si e arrlvati cosi, dl centra 
del problema che sta oggi dl 
fronte all'elaborazione e alia 
iniziativa del movimento sin
dacale nel Mczzaqiorno: in 
che modo. cioe. la lotta ri-
rendicatira si leoa a quella 
per le riforme dt struttura e, 
quindi. in che modo og?i il 
sindacato cntra nel mcrito e 
contesta le scelte del piano 
quinquennale per il Mezzo-
giorno. Anche se non in ma-
niera diretta, e stato questo 
il grosso problema che ha 
fatto da sfondo a tutta la di
scussione conpressvdle quando 
e stata sottolineata con forza 
la necessitA dl una risposta 
piii incisiva c concreta alle 
scelte padronali e quando e 
stato denunciato, con altret-
tanta forza, il disagio che esi-
ste tra i lavoratori napoletani 
per il pegoioramento delle lo
ro condizioni di lavoro. 

Non a caso il discorso con-
clusivo del compagno Lucia
no Lama e stato incentrato, 
in larga parte, su queste que-
stioni. Egli ha sottolineato ll 
ruolo che ll sindacato deve 
avere nei confronti delle scel
te del piano e dell'intervento 
pubblico a Napoli e nel Mez-
zogiorno, e la nccessitd di un 
ulteriore passo avanti della 
elaborazione sindacale sul ter
reno degli obiettivi intcrmedl, 
proprio per contrastare le 
scelte del padronato nella fab
brica e fuori. 

11 movimento sindacale a 
Napoli e nel Mczzogiorno si 
trova oggi di fronte al grosso 
problcma di elaborarc obiet
tivi di lofta che respingano i 
criteri ispiratori del piano 
quinquennale. in nctto contra-
sto con le esigenze di rimo-
vamento della societa ineri 

VENEZIA 

Unita nella lotta 
contro i monopoli 

PALERMO 

Battagl ia per I'Ente 

agricolo regionale 
La ciffdr ha bisogno di una struttura industriale e di le-
gami economic! con I'entroterra - Promuovere un tipo di 

sviluppo basato sui poteri locali 

vengono portati avanti dallaJtrattazione e di azione. Da qui 
Giunta regionale sard a attra-
verso una politica di program
mazione intesa come pista di 
atterraggio dei monopoli in 
Sardegna. 

Queste sono le direttrici sulle 
quali la CGIL si muovera in 
Sardegna nei prossimi mesi. II 
Congresso ha ritenuto che sia 

la necessita che il sindacato 
clabori — come fa dal '46 — 
una pol'tica economica sua 
semore di rinnovamento. sulla 
quale potra aversi l'incontro 
come potra verificarsi lo scon
tro 

La natura classista ed inter-
nazionalista della CGIL e usci-

2 £ ^ . l 3 ? . . 5 ™ m ! E M " e i ""-U!IT ta dunque raffonata: merito 
di un riuscito sforzo di ricerca 
unitaria. costruttiva. Malgrado 
alcune inevitabili difficoltd do-
vute al riassetto organizzativo 
intcmo. ha detto il vice secre-
tario della CGIL. Mario Dido 
nel discorso di chiusura pos-
siamo affermare che la confe-
derazione e piu unita e piu 
forte che mai. 

Remtgio Barbieri 

riore sviluppo delia lotta po-
polare unitaria per la adozione 
di misure di emergenza che 
rappresentino un pnmo passo 
nella attuazione del piano quin
quennale regionale. Le rivendi-
cazioni di salario piu alto, il 
blocco deU'emigrazione. di pie-
no impiego nell'Isola, si legano 
in modo inscindibile alia poli
tica del piano. 

g. p. 

no e quella del snperam?nto 
degli sauilibri territoriali e 
settoriali. essa non pud essere 
affldata. per la sua realizza-
zione. alia looica delle scelte 
priratc. della - efflci^nza 
aziendale -, del profttto mo
nopolistico. 

Le esigenze di sriluppo del 
yjezzogiorno infatti sono in 
nctto contrasto con tale lo
gica: il loro soddisfacimento 
richiede — invece — un ca-
povolgimento delle scelte 
' natural! - drl monopolio: ri
chiede — come era stato oia 
detto nella relazione di Vi-
gnola — che vi sia un inter-
rento diretto e decisiro delle 
popolazioni meridionali nrllc 
grandi scelte delle politica 
economica e quindi che ven-
ga respinta V impo*ta:ionc 
centralizzata e burocratica che 
upira la Cassa per if Mezzo-
giorno; che siano dati alia 
azione pubblica nel Mezzo-
giorno gli orientamenti «• gli 
strumenli capaci di incidrrc 
sulle strutture. 

I. t. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 22. 

L'esigcnza di trasformare il 
capoluogo siciliano da cittii a 
prevalente carattere burocra-
tico in centro industriale svi : 
luppato particolarmente nei 
settori della metalmeccanica 
e dello sfruttamento dei pro-
dotti agricoli dell'entroterra e 
della fascia costiera. e stata 
al centro del dibattito con-
gressuale della CCdL di Pa
lermo. conclusosi ieri dopo due 
giorni di intensi lavori. ai quali 
ha preso parte il vice segre
tario confederale Stimuli. 

Non a caso il sindacato uni-
tario ha posto questo obiettivo 
proprio mentre la politica con-
giunturale da in Sicilia. come 
nello intero Mczzogiorno, un 
grave colpo alia gia precaria 
struttura industriale. provo-
cando anche a Palermo mas-
sicci licenziamenti, riduzione 
generalizzata degli orari di la
voro. la crisi della piccola e 
media azienda. 

In questa pur pesante situa
zione la CGIL e nuscita a raf-

le) e di sottogoverno, un com- con la grave acquiescenza del-

forzarsi non soltanto sul piano 
dionale. Se la finalita del pia- dei tcsserati (passat: nell'ul-

plcsso di servizi amministra-
tivi, commerciali e paraccono-
mici pesanti e costosi che sono 
diventati il tratto carattcristi-
co e tipico della vita paler-
mitana. 

Questo tipo di crescita ha 
favorito il prepotere di pochi 
gruppi di speculatori che. mo-
nopolizzando i servizi cittadini 
e manovrando sulle aree edi-
ficabili, hanno accresciuto la 
loro potenza economica e po
litica: sicche a clevatissime 
rendite di speculazione e pa-
rassitarie. fa riscontro l'esi-
guo reddito che si forma nel-
l'ambito delle scarse e disgre-
gate attivita produttivo. 

In questa situazione — ha 
detto con forza il congresso — 
sono necessarie misure radi-
cali per avviare u.i processo 
di sviluppo ' industriale orga-
nico. con la partccipazione de-
tcrminante degli cnti pubblici 

A questo proposito, anzi. il 
congresso ha ribadito — uni-
tariamente e con molta forza 
— la necessita che si proceda 
speditamcnte alia approvazio-
ne della legge istitutiva del-
l'Ente regionale di _ sviluppo 
agricolo (contro cui i dorotei, 

i cambi 
Dollaro USA 
Oollaro canadese 
Franco ivizzero 
Sterling 
Corona danete 
Corona norvtgete 
Corona avedete 
Fiorino olandcte 
Franco belga 
Franco francete n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino auttriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro bratiliano 
Sterlina egiziana 

timo quadriennio da 30 a 40 
mila) e su quello della rap-
prescntanza nelle Commissioni 
interne, ma anche — pur tra 
incertezze e difficolta — sul 
terreno della capacita contrat-
tuale c dell'iniziativa politics. 

II segretario uscente. Dome-
nico Drago. ricordava nella 
relazione introduttiva come 
soltanto negli ultimi anni, per 
esempio. i dipendenti del com-
mercio abbiano strappato un 
superminimn del 17 " :̂ i brae 
cianti agricoli, dopo settc anni 
hanno conquistato il nuovo con 
tratto: un altro 17 ^ di super 
minimo hanno ottenuto gl 
clettronici insieme con la con-
trattazione del prcmio di pro
duzione delle aualifirhe e de
gli organici aziendali; gli au-
tofcrrotranvieri hanno ottenuto 
la municipali7zazione dei ser
vizi urbani di trasporto: i di 
pendenti comunali e provin
cial! hanno portato avanti una 
vigorosa lotta ner la difesa 
^ei livelli retnbutiyi ^ . ^ i t u r n o di lavoro. 
ciati da un illeeittimo inter- T _ ,_.._ j „ .. 
vento del mini?tro dell'Inter-
no; i lavoratori edili. infine. 
hanno condotto una forte ini
ziativa per l'apnlicazione della 
IR7 c per l'avvio dei lavori di 
r i"namento del centro urbano. 

Ma queste lotte di categorie 
*» di azieide. proprio per la 
'oro am":e77a e ner pli svi-

623»*®,lupp: unitari che hanno avuto 
575,50,con due sciopcri generali negli 
143,75'ultimi mesi. nongono con ur-

1743,1251 een7a il problema di anpro-
90,245'fnndire il nesso tra le riven-

86,88 dicazioni narticolari e quelle 

la destra socialista. hanno sca-
tcnato in assemblea uno scan 
daloso boicottaggio che va 
avanti ininterrottamente da 
cinque mesi) sganciato dal di-
segno accentratorc e antide-
mocratico che viene prospet 
tato in sede nazionale. Assu-
mendo una posizione esplicita 
mente critica nei confronti del 
Piano Pieraccini il congresso 
di Palermo ha detto, pcro 
che se imporre questa svoltn 
economica e difficile senza una 
nuova presa di coscienza del 
ruolo del sindacato nella fab
brica e in ogni posto di lavoro 
cio sara addiritturn impossi
b l e senza una profonda mo-
dificazione degli indirizzi del 
Piano (corne della politica de
gli investimenti della Cassa) 
che non tengono conto del ruo
lo ne degli c"nti locali no delle 
Regioni autonome e anzi. pra-
ticamentc. ne ignorano ogni 
potere: e che. soprattutto. non 
tenendo in alcun conto la dram-
matica situazione in cui versa 
tutto il Mez70giorno. rischiano 
di approfondire ulteriormente 
il divario tra Nord e Sud. 

g. f. p. 

Per il contratto 

Fermi domani 
i 43 mila cart ai 

Marittimi in lotta per le pensioni 

I sindacati cartai nderenti 
alia CGIL. alia CISL c alia UIL 
hanno confermato lo sciopero 
nazionale di 24 ore mdetto per 
domani con mizio dal pnmo 

121,61 penerali che portano la tenm 
173,47 tica sindacale nel camno della 
12,527 politica economica generale. 
127,40 La struttura economica pa-
157,07 Icrmitana e infitti notcvol-
10.34'mente denressa In ouesto qua-

24,177 
21,53 
2.40 
0,27 

dro, ma non soltanto per cio. 
hanno acquistato un oeso soro-
porzionato le attivita burocra-
tiche. gli organi r i traffici di 

796,00 governo (nazionale e rcgiona-

La lotta dei 43 500 cartai per 
il nnnovo del contratto — af-
ferma un comunicato — pro-
seguira nelle forme gia predi-
sposte sino al 10 aprile. con 
azioni articolatc nelle fab
briche. 

II nuovo sciopero. che segue 
alle astensioni venficatcsi nelle 
ultime seltimane con la par
tccipazione della totalita degli 
operai e di altissime perccn-
tuali di impiegati e tecnici. as
sume un rilievo particolare 
anche per le azioni in corso 
nelle fabbriche. In questi gior
ni. com'e noto. sono impegna 
ti nella lotta per respingere 
Tattacro padronale ai salari e 
all'ocrupazione i cartai di Chie-
ti. Fabnano. Vita Mayer. Avez-
zano 

MARITTIMI — Col lermo. a 
Genova, della motonave da ca-
rico -Antoniotto Usodimarc-. 
del Lloyd Tnestino, e della 

Marzia Tomellini Fassio - e 
proseguito ieri lo sciopero dei 
marittimi pubblici e pnvali per 
1'aumento e la riforma delle 
pensioni e in opposizione alia 
annunciata soppressione di linee 
dcH'armamento di Stato che si 
npercuoterebbe senamente sui 
h\elli di occupazione Sempre 
ieri ha incrociato le braccia I'e-
quipaggio della nave traghetto 
- Calabria - in partenza per Por
to Torres 

II via alio sciopero dei marit
timi di tutto l'armamento nazio
nale era stato datd sabato 20 
daU'equipaggio della motonave 
- Victoria -. del Lloyd Tnestino. 
in partenza per TEstremo Orion-
te (capolinea Hong Kong) e dal-
I'equipaggio della motonave tra
ghetto - Lazio -. Nello stesso 
giorno. a Napoli. erano scesi in 
lotta — sempre per 24 ore — 
i 240 uomini deH'eqtupaggio del
la motonave della societa Italia 
- Verdi -. A Catania lo sciopero 
aveva bloccato la motonave pas-
seggen dell'Adrialira - Brennc-
ro ». Ieri hanno sc.opcrato an
che i marittimi dell*- Au^onia -, 
- Marco Polo - c - Bclluno -. 

Franco dibattito sulla 
programmazione — Le 
conclusioni di Piero Boni 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA, 22. 

La lotta in corso alia 
SIHMA, dove 700 operai si 
battuno dn otto giorni ol-
r i n t e m o dei reparti per 
bloccare 150 Ucenzuimenti 
vohiti dalla FIAT — per il 
quadra tluvveru esemplare 
deil'dttiuile linea del pudro-
nato che essn espriine — e 
statu al centro dei lavori del 
VI Conyressc provinciale 
della Camera del lavoro di 
Venezia. II dibuttito c stato 
sempre molto franco, ne so
no mancatc divergenze, 
espresse anche in termini 
assai vwaci, soprattutto sul
la valutazione del piano 
Pieraccini, ma i temi della 
CGIL sono stati alia fine ap
proval ull'unaniniitu. 

In particolare per quanto 
riguarda l'attaeco padrona
le all'occupazione e al sa
lario (il compagno Sergio 
Fabbro, nella sua relazione 
introduttiva, ha riferito da
ti impressionunti: oltre 700 
licenziamenti nell'industria, 
4000 neliedilizm, 2500 lavo
ratori in Cassa di integra
zione), tutti hanno concor-
dato sulla necessita di una 
risposta che respinga non 
soltanto i licenziamenti c le 
riduzioni delVorario di la
voro, 7?iu I'intcra linea del 
padronato. 

Questa linea — e sfato 
detto — va contcstatu e bat-
tutu nella fabbrica, punta 

focale di uno scontro dal 
cui esito dipenderd il tipo 
di progresso della societd 
nuzionale. < Se perdiamo 
nella fabbrica — lia ileffo 
in un sua lucido intervento 
il compagno Umberto Con
to — perdiumo nel Paese >. 
E' nella fabbrica, infatti, 
che in primo luogo si ma
nifesto l'attaeco padronale 
teso a ricreare le condizio
ni di un < riasscstamento > 
capitalistico attraverso pro-
fonde vwdificazioni che in-
vcslono sia i rapporti cco-
nomici sia i rapporti di for
za e di potere. fc" un pro
cesso che viene rcalizzan-
dosi in modo cstrcmamente 
capillarc, dal singolo re-
parto, all'intera azienda, al 
Paese, sconvolgendo, all'in-
segna della riduzione dei 
costi, tutto Vinsicme della 
condizionc operaia. Bisogna 
quindi essere < prescnti » 
nella fabbrica per incidere 
contemporaneamente sullo 
sviluppo del Paese. 

La necessita di quctta 
< presenza » confermn la va-
liditd dell'azionc articolata 
che si intcgra a vicenda con 
la lotta generate. Natural
mente Vazione articolata si 
deve fondarc sulla com-
prensione dettagliata ditut-
ti gli elementi della condi
zionc operaia. In talc modo 
si possono coglicre, volta 
per volta, i tentativi padro
nali per modificarla oppo-
nendnvi I'intervento del sin
dacato e il suo potere con-
trattuale. 

Su questo tema il Con
gresso ha discusso a lungo 
con passione e con intenti 
unitari. La realta, alia 
SIRMA come alia Breda, 
alia Italsider, alia Monteca
tini e alia Edison, era It a 
due passi, a dimostrare che 
il capitalismo ttaliano ten-
la di portare avanti una li
nea di ristrutturazione or-
ganizzativa e tecnologica, 
tesa unieamenle ad aumen
tare i profitti a spese della 
classe operaia. Alcune di
vergenze sono venute. co
me abbiamo detto. princi-
palmenle attorno alia valu
tazione del piano Pieracci
ni. Ciustamcnte il compa
gno Piero Boni, segretario 
nazionale della FIOM, ha 
sottolineato. r.cllc sue con
clusioni, la necessita di JJIII-
dicarc questo piano senza 
apriorismi c senza opporlu-
nismi. Dipf-ndcrn sopraffuf-
to dalla spinfa nrrndtcatt -
va della classe operaia --
ha delfo — dai rdpjmrfi dt 
forza e dt potere che csi-
sfono nella fabbrica, qua
le contcnuto assurncrd la 
* programmazione dcmi-tcrm-
tica >, m contrappo5i;i<inc 
alia politica di piano ro'uta 
dal padronato. 

r. •. 


