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LA III CONFERENZA DEGLI 0PERA1 COMUNISTI 

I delegati di fabbrica aff rontano 
ill dibattito della FGCI sui problem! della fabbrica 

Qualifiche e istruzione 
il tema dei giovani operai 

'olemica contro la visione mitica della classe operaia - Dalle scuo-
le professional! all'azienda - E' d if f idle il linguaggio dei giovani? 

[Dalla nostra redazione 
MILANO. 27. 

: II - conlrlbuto del convegno 
uionale della FGCI conclu-
\>si stasera, alia conferenza 
tetaia che si aprita domani 
Genova sta forse sopratiut-
nella individuazione di al-

ini € miti >, vecchi e nuovi. 
ancora impediscono spesso 

na chiara presa di coscienza 
?lla realta della fabbrica. II 
rimo < milo » da liquidate ri-
tarda un cetto atteggiamen-
actitico vet so la classe ope-

Ua, vista come blocco mono-
tico, sempre c rivaluzionaria * 

compatta. Barca, su Rina-
bita. ha recentemente defini-

questo atteggiamento, e ie-
il compagno Petruccioli ha 

ipostato la sua telazione pro-
rio sull'analisi delle strutture 
ella classe e dei mutamenti 
Itervsnali in essa. II prima 

imeno messo in luce £ quel-
dell'estensione della classe 

feraia, del proceaso di pro 
ttarizzazione che £ in alto e 
ie non detiva soltanto dallo 
tmento del numeto di lavo-
itori occupali nell'lnduslria 

jetto agli addelti all'agricol-
ira, ma dal progressiva for-
itsi di sttati operai di tipo 
iovo — % tecnici ad esempio 

sempre piu legati alia pro-
lirme, con posizioni di re-

jonsabilitd di nuovo tipo. 
;Ma questo processo di pro-
tarlzzazione va pure, a sua 
tlta, demistificalo: anzitutto 
rchd la classe e il proleta-
Uo non sono tanto catego-

sociologiche quanto prota-
wisti della lotta politico. Gli 
ferai (e anche t < nuovi ope-
ti ») diventano classe, doe*, 
jlo quando hanno la consape-
}lezza di esserlo, quando in-
rvlene la c coscienza di clas-
1». E, poi, perche questo pro-

\sso di proletatizzazione ere-
fente si accompagna a un pa-
llelo processo di articolazio-

di differenziazione e di 
iatificazione, che, dal tradi-
male < manovale comune » 
inge sino alia nuovissima 
ira del tecnico dei seltori 
moderni delle prandi azien-
I protagonisti di questo 

jpio processo sono soprat-
\to I giovani. £ at loro in-
?$so — in proporzioni cosi 
ste in questi ullimi anni — 

si deve Venorme aumento 
valore sociale della forza 

boro che si riscontra oggi. 
[discorso — ho detto Pctruc-
U — riguarda soprattutto i 

Presentate 

al governo 

Ie richieste 

I studenti 

lavoratori 

degl 

MILANO. 27 I 
Le delegation! delfANSS , 
dell'AILS si sono Incon- I 

rate marled! scorse a Ro-
con i'on. Magri (sotto- I 

irelarlo alia PI ) , con il | 
di Gabinetlo del mini-

Rero del Lavoro e della 
Bvidenia sociale, e con I ' 
iponsabill delle ACLI, i 
i lL , CISL • UIL. Nei col-
~ul, la delegazioni hanno 

lustrato Ie richieste della I 
lagoria emerse nel corso I 

una lunga lotta a piu 
centemenlc, durante II ! 

»mpatto sciopero che I 70 
Jla student! lavoratori mi
nes! hanno effettuato II 

maggio scorse. 
Le richieste — gift note 

s! riferiscono al diritlo 
studio, alia espansione 

Ilia Kuole serali, all'aper-
ra del passaggl Inteml 

scuole secondarle supe-
rl , alia liberaliztazione 
ill access! universitarl, 

permessl retribuiti dal 
roro durante scrutini ed 
iml (per questi ultiml si 

chiede un'attuazione ur-
ite da concordarsi tra le 
initzazioni sindacali a 

fttescho da una parte, 
I datori di lavoro dal-

lltra). 

L'AHSS • I'AILS hanno 
litre prospettato I'esigen-

conv*nuta dal governo 
dal slndecatl, che I pro-

ileml del lavoratori siano 
frontal! In Incontrl pub-

Mcl ccn la pa-recipazione 
ille parti Intertssate. 
E' stato inline reso noto, 
IT quanto riguarda Mila-

io, che fassessore al Bi-
lancio Bassetti ha assicura-
10 di volersi far Interprete 
Jelle richieste degli studen-
11 lavoratori oresso la 
rlunla. 

giovanissimi, tquelli che han
no frequentato gli istiluti pro
fessional} e tecnici delle azien-
de pubbliche e private, quelli 
che hanno vissuto la prima fa-
se del < boom > della scuo-
la die ha visto un aumento 
considerevole del numero di 
iscritti e di licenziati nei set-
tori scolastici attinenti alle 
professioni ». E' il fenomeno de
gli studentilovor atari, dello 
enorme sviluppo delle scuole 
serali, ed £ qui — ha detto an
cora Petruccioli — la prova 
che « il processo di valorizza-
zione della forza lavoro non i 
possihile al di fuari del mo-
mento di qualificazione >. 

Nasce da qui anche il rove-
sciamento del rapporto fra 
t giovane > e ^ vecchia > classe 
operaia (quella, per intender-
ci, entrata in fai>brica con la 
licenza della 5. elementare e 
con un t parametro > per mi-
surare la qualifica, basato sul 
mestiere. sull'anzianlta. sulla 
esperienza) cosicchd oggi il 
problema rivendicativo di fon-
do. per i giovani. non pud piu 
essere visto nei termini della 
conquista della c parita >, ma 
in quelli della cotiquista — at-
torno al problema di fondo del
la qualifica — di parametri 
nuovi, non piu basati sul c ti-
rocinio *, ma, fondamental-
mente, suit'istruzione. Ma i 
un discorso, questo, che ri
guarda solo i giovani? Certa-
mente no. quando se ne col-
gono tulte le implicazioni, la 
prima delle quali riguarda la 
questione della unificazlone del
ta classe, al livello pill alto. 
Out nasce il oiscorso che la 
FGCI rivoloe a tutte le forte 
del movimentn operaio, e qui 
il discorso sulla « qualifica > si 
salda con quello sulla scuola. 
sulla istruzione professiona-
le ecc. 

Abbiamo qui riassunto, in 
modo necessariamente schema-
tico, alcuni dei temi dibattuti 
alia conferenza di Milano. Le 
reazioni che questo discorso ha 
suscitato ci sembrano di due 
ordini. Alcuni compagni, so
prattutto del Mezzogiorno, han
no in sostanza detto che questi 
problemi sono importanti nelle 
zone dove la «classe operaia 
nuova * £ raccolta (nel < trian-
golo >. per esempio, ma anche, 
come ha detto il compagno 
D'lppolito di Toronto, nei poli 
del sud) e che dunque I'aspet-
to pnncipale della nostra azio-
ne deve riguardare non solo i 
temi che sorgono nei punti piu 
avanzati del capitalismo, ma 
quelli che derivano dalle con-
traddizioni che lo sviluppo ca-
pitalistico determina e rinno-
va. creando cost spazio alia no
stra azione. 

Altri compagni hanno. inve-
ce. posto il problema della no
stra azione per I'unificazione 
della classe operaia in termini 
che finivnno talrolta per mo-
strare una certa incompren-
sione dei lermim nei quali la 
classe operaia conduce oggi 
una battaglia nazionale. cosic-
che la * politico per la classe* 
finiva per oscurare t termini 
della c politico della classe >. 
Da qui. in alcuni interventi, 
Vaffiorare di un cerio pessimi-
smo derivante da una manca-
ta valutazione dei ritardi, dei 
difetti e degli errori della no
stra azione nelle fabbriche. in 
un quadro che vede perd la 
classe operaia — la politico 
unitaria della classe operaia — 
adempiere ad una funzione che 

parte dalla fabbrica ma non si 
fcrma perd alia fabbrica. Da 
qui anche, talrolta, discorsi 
sulle lotte rivendicative — ad 
esempio quelle del '62 63 — nei 
quali alcuni aspetti ed episodi 
vengono isolati dimenticando 
che gli stessi limiti soggettivi, \ 
mostrati altora dal movimento 
operaio, ;ton possono essere vi-
sti fuori dalla storia di quella 
lotta, che e anche storia di 
condizionamenti politici reali. 
di coTnpromessi con forte che 
contavann e dalle quali non si 
polera prescindere. 

II dibattito ha saputo apprez-
tare il enntributo positivo che. 
anche nell'irAervento piu uni-
lateralc. veniva dato per una 
azione politico che 4 diretta 
non a trovare qualche alibi 
(nel rafforzarsi, ad esempio, 
del partito fuori dalla fabbri
ca) alle grari carenze politiche 
e orgamzzatire del partito nel
la fabbrica. ma anzi a superar-
le con Viniziativa politico ed 
organizzatira. Particolarmente 
interessanti, a questo riguar-
do. le proposte per il r'Hancio 
dei gruppi giovanili e dei co-
mitati umtari dt fabbrica. per 
lo sriluppo dcll'azior.e unitaria 
fra tutte le forze della sinistra 
(mentre & in preparazione, co

me i noto, Vincontro della 
FGCI e delle due organizza-
zioni socialiste), per il collega-
mento fra la lotta degli stu
denti e quella degli operai ecc. 

Un problema infine, sul qua
le vogliamo attirate Vattenzio-
ne del lettote £ quello del Un-
guaggio dei giovani. Spe?.;i . »-
si sono accusati di parlare dif
ficile e di avere una formazio-
ne solo libresca. II dibattito di 
Milano — coi suoi limiti do 
vuti anche alia preparazione 
un poco affrettata — mostra 
invece, almeno a nostra pare-
re, che se un enntributo sicuro 
i giovani hanno gia dato al 
partito esso va ceicato nel ri-
gore col quale si discute, nel 

disprezzo per la sintesi troppo 
facile, e troppo semplice. Due 
giorni di dibattito hanno mo-
slrato la paxsione che anxma 
una gensrazione che avverte dt 
avere il compito storico di co-
struire il socialismo in un pae$e 
capitalistico avanzato. Certo 
questo non £ solo un compito 
dei giovani e dei giovanissimi, 
ma £ poxttivo se si lavora con 
prandi obiettivi di frnnte. Se 
poi quello di « pnrtire da ze 
ro» £, ollrech£ un illusione, 
anche un errnre, nnn va dimen-
licato perd che £ talrolta un 
errore utile per individuare er
rori ben D'U'I grain. 

Adriano Guerra 

i temi della 
politica del PCI 

Centinaia di conferenze aziendaii hanno preparato 
la grande assise operaia — Spregiudicata analisi 
delle difficolta per un nuovo balzo in avanti 

Da nno dei nostri inviati 
GENOVA. 27. 

Sull'ampio spiazzo tra 1'im-
boccatura del porto e il corso 
d'ltalia (la bclla litoranea ge-
novese) sorgono i moderni edi-
fici della Fiera del Mare. Qui 
— nella sala dcll'e Auditorium » 
— comineeranno domattina alle 
ore 9, alia presenza di 1200 de
legati e di un grande numero 
di invitati. l lavori della III con
ferenza nazionale dei comunisti 
delle fabbriche. L'importante 
assise comunista — alia quale 
partecipa il segretario genera-
le del PCI. Luigi Longo — si 

I parlamentari in visita al Fucino 

Compiti urgenfi per I'Ente 
nell'agricoltura abruzzese 
Gli stessi contadini suggeriscono le linee di un programma di svi
luppo zootecnico — II conflitto con gli zuccherifici — Adeguare 

I'indirizzo della valorizzazione e delle gestioni cooperative 

Nostra inviato 
AVEZZANO. 27 

Due asscmblee di contadini 
hanno dato altrettante «sor-
prese s alia Commissione agri
culture del Senato che ha con-
cluso. nel Fucino, le visile ai 
comprensori ove gia opcrano 
gli cnti di sviluppo. La prima. 
a Villa S. Scbastiano. e ve-
nuta dai soci della cooperati 
va che e sorta. anche qui. con 
I'assistenza dell'Ente grazie ai 
compiti di «valorizzazione > 
che questo escrcita con legge 
speciale da alcuni anni: com 
piti che sono attribuiti — dal 
1962. in virtu della famosa de 
Iega del Piano Verde — anche 
a tutti gli altri enti verso i 
contadini che non rientrano 
nei comprensori di riforma 
agraria. 

I contadini di Villa S. Se-
bastiano. che hanno avuto 
tutte le stalle ricostruite in una 
«stallopoli > su base indivi
duate. sono tutt'altro che sod 
disfatti. L'allevamento. cosi 
spezzettato. porta via tempo 
e non rende. Chiedono quindi 
una stalla cooperativa per a r 
ea 300 capi e. quello che piu 
conta. la contemporanea tra 
sformazionc dei prati che. irri 
gati. potrebbero dare alte re-
se di foragei e cereali per il 
bestiame. Inutilmente alcuni 
egrcgi funzionari del ministe-
ri dell'Agricoltura. evidente-
mente presi in contropiede 
nella loro ostilita verso le coo
perative di produzione. hanno 
cercato di mettere in imbaraz-
zo il giovane che faceva que-
ste proposte. 

A Caruscino dove si e svolta 
la seconda asscmblca altra rl-
chiesta di c stalla sociale». 
questa volta presa in conside-
razione dallEnte e gia pm 
gettata. Per ora ha solo 15 
soci. ma 1'esempio chiude la 
bocca ai critici. Certo. f ri 
sultati economici dipenderanno 
dall'ampliamcnto della base 
sociale e da una buona impo-
stazione tecnico economica: * 

questo. appunto. deve servire 
I'assistenza economica e tec-
nica dell'Ente. 

In una regione come l'Abruz-
zo — il governo e stato invi-
tato, con un voto parlamen-
tare unitario, ad estendere i 
compiti dell'Ente all'intera re
gione — e'e da domandarsi del 
perche per dare una larga ba
se cooperativa agli allevamen-
ti. con la conseguente trasfor-
mazione dei pascoli e delle 
produzioni cerealicolo foragge-
re. si sia aspettato che I'esi-
genza divenisse cosi matura 
da farla venire in luce per una 
spinta dal basso. Decine di co-
muni. specialmente montani. 
sono proprietari di terre e di 
pascoli: che cosa aspettano a 
trasformarle per fame la base 
di decine di grandi allevamen-
ti cooperativi? 

L'Ente Fucino. in verita. ha 
presentato uno studio in pro-
posito (sempre in base ai com
piti di valorizzazione) ma sul 
piano pratico non si e andati 
avanti. Molto di piu la «va
lorizzazione » ha proceduto co
me valorizzazione turistica. 
che 6 un capitolo deH'econo 
mia abruzzese ma — ai fini 
dell'occupazione e dei redditi 
della gente che lavora — assai 
meno importante di quello 
agricolo. 

Xell'assemblea di Caruscino 
si e parlsto dello scontro fra 
bieticoltori e i due zuccherifici 
che pretendono i i discriminare 
il CBF. E" venuta in luce. 
qui, una debolezza dell'Ente 
che — dovendo contribuire 
alia nascita di un secondo zuc-
cherificio nel Fucino. oltre a 
quello di Torlonia — ha scelto 
la via di entrare come socio 
di minoranza nella nuova fab
brica di Celano. E il socio di 
minoranza. ovviamente. non 
pud difendere con l'efficacia 
neccssaria gli interessi (am 
messo che lo voglia) delle mi 
gliaia di coltivatori di bietole 
che chiedono liberta d'associa-
zione e di contrattazione. 

Oggi I'Ente Fucino ha il do-

vere di far pesare la sua pre
senza nello zuccherificio di Ce
lano oppure. se non e'e altra 
strada. di mettcrsi a disposi-
zione per una soluzione coo
perativa del problema della 
trasformazione delle bietole. 
Ma. al di la dell'esigenza di 
sconfiggere il monopolio sac-
carifero. esce da questa espe
rienza un'indicazione piu ge
nerate che riguarda la gestio-
ne dei numerosi impianti coo
perativi che si stanno progct-
tando. Questi impianti debbono 
essere democraticamente con-
trollati dai soci contadini. Gli 
impianti non servono solo per 
risolvere problemi tecnici. ma 
anche per realizzare quel po-
tere autonomo dei lavoratori 
della terra, quella forza con-
trattuale che e indispensabile 
all'impresa contadina per svi-
lupparsi nell'atttiale contesto 
economico. La posizione del
l'Ente. quindi. deve essere ri-
gorosamente delimitata ne! 
I'ambito dell assistenza credi 
tizia e tecnica alle cooperati 
ve e dei piani di trasforma 
zione. 

Certo. la Commissione agri-
coltura ha potuto rendersi con 
to di risultati abbastanza po-
sitivi. Bisognera vedere se. 
nella discussione del progetto 
sucli enti regionali di s\i-
luppo. si vorra toncre conto 
e dei risultati e delle critiche 
fatte. La progettata decurtazia 
ne di un tcrzo dei dipendenti 
dell'Ente. ad esempio. non tro-
va qui alcuna giustificazione 
A meno che. facendo un t sal-
to > politico, nnn si torn! a 
contrapporre agli enti I'inerte 
burocrazia ministeriale. 

Renzo Sfefanelli 
NELLA FOTO: prove di mecca-

nizzazione della raccolta della 
bietole. II Contorzio bieticoltori 
del Fucino costiluisce un vaHdit-
simo esempio di organirzazlone 
autonoma e democratica del pro-
dwttori, che pu6 intervenire in 
tutti i procetti di ammoderna-
mento della produzione a flenco 

dcll'Ent*. 

aprira con 1'annunciata relazio-
ne del responsabile della com
missione lavoro di massa, Lu
ciano Barca, sul tema: < Un piu 
forte partito comunista nella 
fabbrica per 1'unita e l'autono-
mia della classe operaia nella 
lotta per ii salario e I'occupa-
zione. per una programmazione 
democratica, per la pace, la li
berta e il socialismo >. 

La conferenza si chiudera 
domenica. Le conclusioni del di
battito. nel quale interverra an
che il compagno Longo. saran-
no tratte da Giorgio Amendola 
della segreteria del PCI. 

Numerose delegazioni prove-
nienti dalle varie region! d'lta
lia sono giunte a Genova gia 
oggi. Alt re hanno annunciato 
il loro arrivo per questa o per 
domattina. I delegati (operai 
delle aziende grandi medie e 
piccole di tutto il paese. diri-
genti di organism! sindacali o di 
organizzazioni di fabbrica del 
partito) vengono all'assemblea 
di fienova dopo aver partecipa-
to alle centinaia e centinaia di 
conferenze di fabbrica svolte 
in questi mesi in preparazione 
del dibattito. 

Questi delegati partecipano 
all'assise di domani forti della 
« ricognizione a livello azienda-
le > compiuta durante le confe
renze preparatorie e ricchi dei 
problem} che essi e i compa
gni che li hanno eletti hanno 
formulate nel corso delle ap-
passionate discussion! compiu-
te: sono problemi che non ri-
guardano solo le < question! 
operaie» (e cioe le questioni 
delle condizioni di vita e di la
voro determinate dalla iniziati-
va e dall'attacco padronale nel
la fabbrica) ma anche i pro
blemi dell'intera societa na
zionale. Anche se — ovviamen
te — i problemi di fabbrica 
sindacali e politici (piattafor-
me rivendicative, < giusta cau
sa ecc....») avranno partico-
lare rilievo nel dibattito che 
comincia domani che affrontera 
i temi di «tutta > la politica 
del partito. 

Quando, infatti, si e rilevata 
(come e stato fatto in tutte le 
assemblee preparatorie) una 
debolezza grave della presenza 
e della organizzazione del par
tito nella fabbrica e si sono 
sottolineate le conseguenze che 
tale debolezza determina, non 
ci si e riferiti solo alia rispo-
sta che la classe operaia da 
e deve dare sul piano sindacale 
all'attacco padronale. ma a tut
ti i compiti politici che la classe 
operaia deve adempiere quale 
avanguardia del movimento so-
cialista e democratico. 

La conferenza si svolge in 
una situazione politica — inter
na e internazionale — assai te-
sa e complessa, caratterizzata 
dalla profbnda involuzione e 
crisi del centrosinistra e dalle 
gravissime minacce che Ie ag
gression! imperialiste fanno pe
sare sulla pace del mondo. Es
sa ha luogo a non molta di-
stanza di tempo dal Comitato 
centrale del PCI che ha indica-
to con molta chiarezza la via 
per risolvere la ensi che tra-
vaglia il paese: liquidare il cen
trosinistra alia sommita del 
potere e negli enti locali e dar 
vita ad una nuova maggioran 
za sulla base di un nuovo pro
gramma. Questa chiara indica-
zione del Comitato centrale — 
che tanta attenzione ed interes-
se ha suscitato in tutta la si
nistra democratica — non pud 
essere realizzata senza linter-
vento e la lotta cosciente della 
classe operaia sul terreno sin
dacale e politico, dentro e fuo
ri della fabbrica: senza la sua 
unita sindacale e politica e la 
coscienza chiara del ruolo che 
essa e chiamata a svolgere. 

Geno\a e certamente tra le 
sedi piu adatte per una confe
renza come questa. Vi e qui 
una classe operaia forte, com 
battiva. prcscnte nelle fabbri
che meglio che in aitre citta. 
Eppure anche qui i dibattiti che 
hanno preparato 1'assise di do
mani sono stati caratterizzaU 
da interventi fortemente cnti-
ci ed autocritici. Non ci si pud 
accontentare — si e detto — di 
c amministrare la propria for 
za». di consolidarla. Occorre 
raggiungere gli obiettivi poll 
tici che una tal forza consente 
di raggiungere. Perche — per 
esempio — non siamo riusciti 
a fare deU'industria di Stato 
uno strumento effettivo della 

programmazione, nonostante i 
successi ottenuti nel passato 
con lo sganciamento di queste 
aziende dalla Conflndustria. pri
ma. e la costituzione del mini-
stero delle Partecipazioni Sta-
tali, poi? Come deve essere 
organizzata la lotta perche un 
tale obiettivo sia imposto? 

E' significativo il fatto che gli 
accenti fortemente critici, i di
battiti appassionati. le diver-
genze anche che hanno caratte-
rizzato la preparazione della 
assemblea di domani non siano 
stati c sfruttati » propagandisti-
camente dai ginrnali anticomu-
nisti. Si e compreso. infatti, che 
la denuncia delle difficolta delle 
organizzazioni politiche di fab
brica formulata. autocritica-
mente, dai comunisti non e un 
segno di debolezza e di crisi 
ma, al contrario. un segno di 
forza: la garanzia che queste 
difficolta saranno superate tern 
pestivamente nell'interesse del 
l'intero movimento democratico. 

Adriano Aldomoreschi 

r 
i Imbarazzati 

silenzi sugli 
enti agricoli 

di settore 
Un giornale del !\'ord ha 

uttribiiito al ministro della 
flgricoltura una tlichinraii^^-
ne, faltn daviinti a dei gior-
milisli. in cui si affermava 
una nella ronlraricla al pro-
gello Truzzi-Hunoini per la 
oritnnizzazione coalta dei 
produtlori agricoli Sciwn-
chc, ci e stato dello, di quel
le dichiarazioni non esisle 
il lesto. L'cpistxlio i appar-
sn tullnria credilnle pniche 
I'on. 'Ferrari Aggradi. ami-
fatcista e ilirigcttln di una 
assneiazitme di partigiani, 
deve aver pur avuto qualche 
strupaln nel dare il propria 
avail n al progcllo fasrista 
dei lascisti Truzzi e Mono-
mi. 

Ecco pcro che il pariumen-
tare della CISL ('eruti, per 
lungo tempo dirigenle dei 
mvzzndri, da a quel progetto 
non solo I'avallo ma anche 
un conlri'iitlo per a ntiglio-
rarlo o. Per giuslificarsi, il 
Certtti ha uno strnno argo-
niento: i « rnigliorantenli ». 
vgli ha detto, $nmt stati $tw 
diati dalln steMO officio le-
giilalivo del ministero della 
Agricoliura e lui slesso ha 
ricevulo viva prcssiani per
che metlesse le mani in pa
sta. i\'oi non atnmirinnio il 
coraggin e la leal In di chi 
cede alle a vivc prcssiani o 
per avallnre un progetto 
contra i dirilli costilnziona-
li dei cittadini, Ci chieilia-
mo ancora una volta, ttula
rin. quale sia la posizione 
del ministro on. Ferrari Ag-
gradi. Ha ccduto anch'esso 
alle a vivc pressioni »? Op-
pure I'ufficio legislativn del 
sno ministero dipende da 
llonomi e non da lui? 

Forse e il momenta che 

cerli silenzi. che hanno ca-
rtitlcrizzalu liter dt questa 
legge piu dei dibattiti, ven-
gano rotti. Forse supremo 
allorn com'e che il deputato 
umbra on. Ilaili, noto « de-

' tnocristiana di sinistra t>. si 
i> traratti anch'esso in corn-
pngnin di Trussi e tlonoml. 
I'arae sapremo anche cosa 
pensnno del progcllo i dh 
rigenli della Coiijeilerazio'' 
ne cooperativa itahana che, 
schiftllosi avverstiri della 
u cooperazione di Stato o 
della riforma agraria per-
ihe u poco libera a per i lo

ro gusli, si accingvrebbero ad 
annullare I'uutonamin delle 
cuopcratii o catlolicha nel 
currozzonc corporalivo. O 
supremo anche cos' hanno 
detto del progetto i dirigen-
ti delle cooperative della ri
forma I (miliaria e Van. Mar-
lino che — in tin convegno 
tcitato a Grotiaferruta, da 
cui hannn lenitto alia larga 
i giornalisli (forse slavano 
discutendn questioni priva
te) — hanno ponlificato per 
pin giorni sulla partecipa-
zione dell'ngricollura itnlia-
na al Mercato comune ett-
ropeo senza pcro prendere 
alcuna decisionc chiara e 
l tthhlica 

II monopolio democristia-
no del potere ha corratta 
prafandamente tnetodi c no-
mini politici. Le o strane t> 
involuzioni della politica a-
gricoln ne danno ampia le-
stimonianza Ma non e mat 
lardi per rompcre la canni-
vvnza maftosa che tiene da 
tanli anni al potere Vinqua-
lificabile cricca banamiana. 

r. s. 

Dal governo italiano 

Autorizzate societa miste 

tra I'Ansaldo e la GEC0 
La gravita dell'operazione denunciata dai sindacati — Precise 
contestazioni della FIOM-CGIL al sottosegretario Donat Cattin 

II sottosegretario alle Parte
cipazioni statali, on. Donat 
Cattin, ha ricevuto le segrete-
rie nazionali della FIOM. del
la FIM e della UILM in meri 
to ai chiarimenti richiesti da 
queste ultime circa la paven-
tata fusione della Ansaldo S. 
Giorgio di Genova e delle OET 

Oggi e domani 
dogone chiuse 

Oggi e domani dogane chiuse, 
per lo sciopero del personale. 1 
doganieri dei valichi alpini e di 
ogni altro posto di confine di 
terra, di mare c quelli degli ae-
roporti e gli addetti agli ufflci 
si asterranno dal lavoro per 48 
ore. All azione aderisce anche la 
DIRSTAT del settore. A base 
delta protesia vi sono i proble
mi dei < diritti commerciali » e 
quello della nuova legge doga-
nale non ancora appro vat a. Nei 
giorni successivi alio sciopero la 
azione proseguira con la rigida 
applicazione della legge e dei 
regolamenti. con I' astensione 
dalJo straordinario. 

di Monfalcone con alcuni repar-
ti della C.G.E. 

II sottosegretario alle Parte
cipazioni statali — rileva un co 
municato — ha confermato che 
da parte del ministero e stata 
data autorizzazione a trattare 
la costituzione di societa a ca
pitate misto Ansaldo-S. Giorgio-
G.E.C.O. (General Elettric 
Company). Secondo Ie informa-
zioni in possesso del mi
nistero. si tratterebbe di 
due societa. una a maggio 
ranza FINMECCANICA. Taltra 
a maggioranza G.E.CO.. tra le 
quali awerrebbe la concen-
trazione e la suddivisione delle 
produzioni di macchine rotanti 
grandi e medie, trasformatori 
grandi e medi. di quadri e ap 
parecchiature elettriche. Non 
ben definita sarebbe ancora 
la destinazione della produzio
ne di trasformatori di piccola 
potenza che verrebbe concen-
trata fuori delle suddette so
cieta in una azienda di Novara 
consociata alia G.E.CO. 

II sottosegretario. a conclu-
sione della sua esporizione, ha 
teso a rassicurare i sindacati 
sulle conseguenze che derive-

Salario, occupazione, sfruttamento 

Scioperano lunedi 

i tessili dei CVS 
Dalla nostra redazione 

TORINO. 27. 
I set temi la tessili dei Coto-

niflci Valsusa. occupati negli 
stabilimcnti delle province di 
Torino e di Novara. effettueran-
no luncdl uno sciopero di 24 ore. 
La dccisione. assunta dai sin 
dacati dopo un incontro con il 
prefetto. nflette e concretize «ul 
piano dell'azione sindacale il 
diffuso malcontento delle mae 
stranze. esprcssosi con sciopen. 
proteste e manifestations. 

Ancora in questi ultimi giomi 
le operaie e gli operai dei CVS di 
Rivarolo. Borgone, Susa. Mathi 
avevano sospeso il lavoro per re 
clamare il pagamento flei «alan 
le cui liquidazioni non sono piu 
state comsposte da manto. A 
querto si aggiunge una sene ^i 
elementi che hanno reso penosis-
sima la condizione operaia dei 
dipendenti del « Valsusa >. In po
co piu di tre anni locnipazione c 
stata ridotta di oltre 1600 un'ta e 
tuttora circa 80 operai sono an
cora sospesi a zero ore. mentre e 
andata avanti una larga opera-
zione di rinnovo degli impianti e 
di razionalizzazione produttiva. 
che ha investito quasi tutti gli 

stabilimcnti del complesso coto-
niero. Ne e conseguita una pe-
sante intensificarone dei ritmi di 
lavoro realizzata attraverso I'au-
mento della assegna zione del mac-
diinano per addetto. la quale ha 
pro\ocato sensibili incrementi del 
rendi mento. 

Per cor.tro. la direzione della 
azienda. che ancora ulliman.cnte 
?ia confermato ai sindacati le 
ouone prc^pettjve predictive, si e 
arroccata su una linea rii intransi-
gente negazione dei din<li dt t-on-
irattazione. specie sui coUimi. sul 
•nacchinario. sui premi e sulle 
qualifiche. in barba al contralto. 

Su questi problemi i sindacali 
hanno tentato piu volte di av\ia 
re con I'azienoa un ducorso che 
chiarisse i termini contradditton 
della situazione aziendale tanto 
piu che. sempre con maggior in 
ststenza. si par la di una vasta 
operaztone in corso da parte di 
grandi gntppi finanziari (Edison 
SNIA) per contendersi il control-
lo del Valxusa. l-a direzione insi 
ste su una politica che sta co-
stando un prezzo altisjimo a tutti 
i lavoratori del complesso: a que 
sto punto la neccssaria rispoUa 
sindacale non potcva piu essere 
diuuionata. , 

rebbero sui livelli di occupazlo 
ne operaia da questa operaxio-
ne di concentrazione, precisan* 
do che cid va inteso in una pro-
spettiva di ripresa congiuntura-
le quale quella 19C2-G3. mentre 
potrebbero determinarsi esu-: 
bcranze fra gli impiegati 

La FIOM ha decisamente con-
testato le motivazioni e i pre-
supposti di una tale operazione, 
farendo presente che: 

1) 1'operazione finanziaria 
appare chiaramenle come una 
manovra della G.E.CO. per con-
solidare i propri rapporti con la 
industrie utilizzatrici dei pro* 
dotti C.G.E. che sono oggi rap-
presentate da aziende di Stato, 
quali I'ENEL e Ie Kerrovie del
lo Stato. limitando cos) grave-
mente la possibility di iniziativa 
autonoma dell'IRI in questo 
settore, particolarmente nel 
quadro della funzione che Ie 
aziende a partecipazione statale 
produttrici di beni di investi-
mento. possono assolvere nella 
programmazione economica: 

2) le ragioni addotte dall'IRI 
derivanti dai rigidi vincoli gia 
esistenti con la G.ECO. attra
verso le licenze di produzio
ne e i brevetti sul macchinario, 
non sono che una aggravante 
nei conrronti della politica 
delle aziende di stato. che non 
hanno saputo provvedere. In 
questi anni. ad un efficients 
sviluppo della ricerca tecnolo-
gica indispensabile per la con-
duzione delle aziende. e che con 
tale operazione vi rinundano 
definitivamente per rav\'enire; 

3) per quanto riguarda 1'esi-
genza di una concentrazione 
produttiva del settore. la FIOM 
ha rilevato come questa opera
zione che di fatto viene condotta 
in aperta concorrenza con al
tri gruppi a prevalente parte
cipazione statale, e invece in 
stretta dipendenza dalle scelte 
di uno dei piu grandi monopoli 
mondiali. quali la G.E.CO. II 
fatto. inoltre. che resterebbero 
fuori dalla operazione alcune 
aziende facenti capo alia An
saldo S. Giorgio, come lo sta-
bilimento di Rivarolo. la Termo-
meccanica e la elcttrodomesticl 
San Giorgio di La Spezia. apre 
grossi interrogativi sulla sorto) 
di queste aziende. 

Inilne. la FIOM e gli altri sin
dacati — conclude il conr-nuV 
cato — hanno fatto presente 
che rimanevano. al di la della 
assicurazione del sottosegreta
rio. grosse preoccupazioni cir
ca le prospettive dei livelli di 
occupazione c- comunque sulle 
condizioni future dei lavoratori 
occupati in quelle aziende. La 
FIOM si e pertanto riservata 
di sriluppare insieme alle altr» 
organizzazioni. tutte le iniziatJ-
ve al fine di scongiurare que
sta minaccia per I'economia del 
paese e per le cor.daami dei 
lavoratori. 


