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Pattuglia USA nella giungla presso Saigon 
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JUDVIETNAM — A Saigon si vive toilo la mlnaccia delle azionl dell'esercito popolare che anche di recente ha portato I 
luol attacchl sempre piu vlclno alia capitals. Nel cllma d'allarmc creato da quesle azloni del FLN e dalle notizie delle 
tconflite subtle dal governativi nel resto del paese, I repartl a mericanl sono continuamente impegnati in rastrellamenti intorno 

Saigon. Nclln foto: una pattuglia USA In azione di perlustrazlone nella giungla a Chutes de Trlan, nei press! di Saigon 

A Thai Nguyen sorge una grande acciaieria 

Come il Vietnam 
lavora e combatte 

Ci si prepare a difendere un complesso industriale faticosamente costruito — Uno dei com-
battenti di Dien Bien Phu vice-direttore dell'impresa — Fra gli operai moltj profughi dal sud. 

Dal nostra inviato 
, THAI NGUYEN, giugno 

c Fra un paio di mesi faremo 
lantrare in funzione un altro 
taltoforno, verso la fine dello 
\anno un forno Martin, qui si 
Isfanno preparando le fonda-
Imenta del laminatoio, fra un 
\paio d'anni anche questo lavo-
| ro sard finito... >. Cosi parla 
Vex colonnello Phan Tu Lang, 
mo degli uominl di Dien Bien 
*hu, ora vice-direttore del cen-

Xro metallurgico di Thai Ngu-
jen. Siamo a soli ottanta chi-
fometri da Hanoi, a meno di 
200 km. dal fronte piu avan-

ito raggiunto finora dagli 
imertcani nella loro escalation, 

nel cuore di quello che vo-
rebbe diventare da un moraen-

all'altro un obbiettivo delta 
iro follia. B tuttavia Phan 
Tu Lang parla dell'awentre 
fome ne avrebbe parlato un 
tnno fa, quando la minaccia 
ra ancora lontana. E non sol-
into perche e stato soldato. 

Vgli riflette in realtd — e lo 
raduce con un suo galoppan-

francese ed un certo giova-
tile entusiasmo, — uno stato 
I'animo che in questo paese a 

parso largamente diffuso an-
bhe nelle zone gtd soggette ad 
fttacchi quotidiani. C'i la guer-
\a, ed e* questa una realta che 

on si pud ignorare. Ma vi e 
kneke Vavvenire ed a questo 
fisogna pensare fin da oggi, 

jppiando ami gli sforzi. 
\ui muri degli edifici del cen
to di Thai Nguyen vi e\ uno 
logon che soltanto qui, in que-
to paese, d accettabile e ne-
essario: un'ora di piu di la-
iro al giorno per rispondere 
Vaggressione. E magari si 

ivora anche di piii. perche gli 
rai piii giovani. dopo it loro 

irno in officina, vanno a stu-
ire alle scuole serali (250 

si, 40 allien per classe, 
1000 operai-studenti che si 
xeparano alle varie specializ-
zioni o vanno ad addestrarsl 
tiro, da miliziani). 

\ Ma vi & qui un accento sulla 
teparazione mililare diver so 

quello che abbiamo trovato. 
sempio. nella provincia di 

Hoa e di cut vi abbiamo 
parlato. « La nostra ran-

— dice Phan Tu Lang — 
diversa da quella del tiro 
tiaereo. Noi abbiamo qui 

capitale estremamente pre 
vso: questa massa di operai 
\e abbiamo formato giorno 

giorno partendo da zero, e 
he continuiamo a formare. 
ybbiamo preservare qutndi 

bprattutto la rita umana. e 
caso d'allarme la maqaior 

irte degli operai deve sccn-
re ne\ nfugt I gwixim si 
iestrano anche al tiro e. se 

li amencant i erranno. spera 
di abbattere moltt dei loro 

trei. Ma non «iamo .<oh a di 

lore i nostri tmpmnti» 
[Li difenderanno dunque an 
\e con le unghic e coi denti. 

sard necessano. perche so
il simbolo stesso del fatico-
decollo dt un pae*e che i co-

tmalistt arerano lasciato spo 
liato rfi Hiiro E nnn -ci tratta 
Ho di difendere git impuinti 

la vita dealt operai tutto 
imente lormati. Vt £ anche 

vita dei bambini, m questo 
jese dove li tasso dt aumen 

della popolazione e fra i 
»iu alti del mondo, e che sono 
lumk miriadi. 

In questo complesso vi sono 
piii di quattromila operate, e 
ogni anno vi nascono piu di 
800 bambini. Se nel 1959 la 
scuola elementare aveva solo 
200 scalari, oggi ne ha 1.800, e 
continuano ad aumentare. Le 
bombe americane non fanno 
molte discriminazioni, come la 
esperienza di questi mesi ha 
dimostrato. 

Questo spirito di lottoi IIGlla 
spiega solo con I _ p . a l/acpll'i 
dei vietnamiti, mdx*?* wdbBIII 
particolari e locali della^J-TC1 2 
vincia di Thai Nguyen, che & 
considerata la culla della ri-
voluzione vietnamita. La cittd, 
a qualche chllometro dal cen-
tro industriale. d ancora una 
distesa di capanne con il tetto 
di paglia. fra le quali si leva-
no qua e Id le poche sagome 
moderne dealt edifici che con-
tengono i servizi essenziali. E 
la cosa si spiega. Quando i 
francesi. nel 1946, aprirono lo 
sporco capitolo della guerra di 
riconquista, la popolazione di 
Thai Nguyen distrusse tutto 
quanto esisteva fino all'ullimo 
mattone, per far trovare da-
vanti al nemico la terra bru-
data. Fu cosi che il nemico 
non rtusd mat a impiantarst 
stabilmente da queste parti, 
fra queste colline che brulica-
vano di resistenti. L'ei colon^ 
nello che fu a Dien Bien Phu 
indica col braccio levato un 
punto fra queste colline: c Id 
c'i un torrente — dice — che 
noi risalivamo per due chilo-
metri con Vacqua fino al gi-
nocchio. per raggiungere la 
nostra base...». 

E' su questo sfondo che, nei 
decenni e nei secoli passati, 
si ebbero qui ribellioni e re-
sistenze accanite alle invasio-
ni. Verso la fine del secolo 
scorso i contadini in rirolta si 
forgiavano le lance e le free-
ce battendo direttamente delle 
gran martellate sul minerale 
di questa zona, che d ad altis 
sima concentrazione E nella 
prima resistenza si fecero dei 
piccoli altiforni con t mattoni 
refrattari che colonne di con
tadini andavano a premiere 
nelle zone occupate. set matta 
ni refrattari a testa: un rischio 
ed uno sforzo enormi ma ne-
cessari. E sub'to dopo la resi
stenza si diedero da fare per 
fostruire. come arrenne alia 
scuola di meccanwa di que 
sta citta. un altoforno che dara 
quattro tonnellate e mezzo di 
ghisa 

« A/a non poteva bastare -
dice I ex colonnello — perche 
dobbiamo sviluppare una seria 
industrta pesante, Velettricita, 
la metallurgia. I'mdustna chi-
mica, per modernuzare il Viet
nam ». Per far questo e stato 
necessano Vaiuto Internatio
nale. La Cina ha fornito piani 
e attrezzature per questo cen 
tro industriale. e le macchine 
che aiutano la costruzmne ven 
gono un po' da tutte le parti 
Passando m cuto per le 
sirade fangose del complesso 
lex colonnello indica una sea 
catnee gigante sovietica. una 
yru ungherese, una macchina 
che vxene dalla Cecoslovacchta 
E' un po' come viaggtare sulla 
strada numero uno (quella che 
da Hanoi potrebbe condurre a 
Saigon, se il paese fosse uni-
ficato) lungo la quale si alter-
nano edifici ed impianti co-

struiti dall'uno e dall'altro pae
se socialist a. 

Quando questo complesso sa
rd finito, ci sard ancora del 
lavoro da fare perche aid si 
pensa di ingrandirlo rispetto al 
piano originario e I'yt colon
nello, mepf g i ^ t ; M e n ? e ac-

^ f ^ M o n d a d c j j o n o lo s t ^ 
mente \, ,._ j . . ... *no 
Qllr Non e'e ds brasiliano u. 

alle genufle^ e il salvadoria-
11 Messagg^ ciairmont Due-
scorsi cosi si 

.' * -• »*•* 
Pr£^aRri centri indusi, <?o co^l 

potra sopperire non solo ai bi-
sogni della Repubblica demo-
cratica ma a quelli di un pae
se riun'tficato. Egli stesso & 
originario del sud. In ogni offi
cina, spesso in posti di respon-
sabilitd. si incontrano uomini 
venuti dal sud nel 1954, dopo 
gli accordi di Gineora. Anche 
questo aiuta a capire perche 
i vietnamiti guardino al futuro, 
a quando il sud sard liberato 
e il paese tornerd ad essere, 
quale d sempre stato, uno. 

Da questo osservatorio, per 

tanti aspetti cosi singolare, ac-
quistano un sapore ignobile le 
dichiarazioni dei governanli 
americani, secondo cui vi & 
in questo paese una vaggres
sione del nord contro il sud ». 
La stessa origine di questi uo
minl, di una parte notevole dt 
questi operai, dice che sono 
proprio costoro le vittime del-
l'r rixpsfiione. Sono di Hue, Da 

a corfZ^- c , ' ( a cne non S l 

della ec^no,-^"' Y o r f c-
prowedioipo^. ora vice-di-
$L ci:el complesso industria

le. ci ha presentato alia fine 
della nostra visita a Thai 
Nguyen il « libro d'oro » dei vi-
sitatori. Vi erano dichiarazio
ni in tutte le lingue del mon
do. Noi vi abbiamo scritto che 
la classe operaxa e il popolo 
italiano sono a fianco di que
sti operai nel loro lavoro pa-
cifico e nella loro resistenza 
all'aggresshne. Non abbiamo 
sbagliato, non e vero? 

Emilio Sarzi Amad& 

| Una statistica jugoslava 

I 
1 J tredici paesi 
i con i piu alti 
i ritmi di sviluppo 
I Giappone, Jugoslavia e URSS in 
• testa per il decennio 1952 -1962 
I BELGRADO. 2 
I Giappone. Jugoslavia e L'nione Sovietica sono nelJ'ordine 

I
t Ire paesi che nel decennio 1952-1962 hanno a\uto lo sviluppo 
economico piu rapido Questo calcolo e stato fatto dalf Istituto 
Jugoslav o per la ncerca economics sulla base dei dati con-

I t e n u t i negli annuan statistics dell'ONU e della FAO. oltre 
che dei singoh paesi interessati L'analisi e stata pubblicata 
a Belgrado dalla nvista « Ekonomska pohtika >. 

I Lo stesso istituto ha preparato anche alcune tabelle con 
i ritmi di sviluppo industnali. agncoli e complessni dei paesi 

I che nel decennio considerato hanno avuto i maggion successi 
nella loro espansione economica globale 

Ecco i dati dello sviluppo del prodotto nazionate lordo per 
I t tredici paesi che hanno a\uto un incremento annuale supe 

nore al cinque per cento: 

I 

Giappone 
Jugoslavia 
Umone Sovietica 
Romania 
Bulgaria 
Israele 
Grecia 

8.25T. 
7.60"e 
7.29'i 
7.18'> 

6.63"* 
6.23'. 

Italia 
RF.T. 
Unghcna 
Austna 
Polonia 
Cecoslov acchia 

5.81% 
5.76% 
5.45% 
5.39% 
5 33% 
5.26% 

1 dati per 1'incremento della produzione industriale sono 
nspettivamente: 
Giappone 
Bulgaria 
Jugoslavia 
Romania 
Israele 
Unione Sovietica 

Ecco infine i dati 
stessi tredici paesi: 
Israel** 
Unione So\ietica 
Jugoslavia 
Giappone 
Polonia 
Romania 
Bulgaria 

15.04«« 
13.51'* 
12.12% 

11.871* 
11.181. 
10.85** 

Polonia 
Italia 
Cecoslov acchia 
R F T 
Grecia 
Unghena 
Austna 

per i ntmi di sviluppo 

8.95** 
5.01'* 
4.521 
3.49"« 
3.39% 
3.28** 
3.24* 

Unghcna 
Grecia 
Austna 
Italia 
RF.T. 
Cecoslovacchia 

10.68% 
9.28% 
9.15% 
8.01% 
7.75% 
7.23% 
6.68% 

asneolo negli 

3.08% 
3.03% 
2.52% 
1.69% 

1.58% 
1.57% 

Sconvolto il traffico 

ai valichi di confine 
k t 

I doaanieri in lotta 
Mm 

attuano da luriedi 
lo «sciopero bianco 

Iniiiata alle ore 24 
fa nuQva astensio-
ne dei 43 mi/a fe-
lelonki SIPIRI 

Dopo lo sciopero di 48 ore 
di venerdi e sabato, i doganie-
ri hanno iniziato da lunedl lo 
« sciopero bianco ». attuando la 
rigida applicazione del rcgo* 
lamento. E' bastato questo ri-
chiamo alia norme in vigore 
per sconvolgere, particolarmen-
te ai valichi di confine, tutto 
11 traffico da e per l'ltalia. An
cora una volta vicne messa in 
luce, fra 1'altro, 1'arcaica ar-
retratezza della legislazione del
la pubblica amministrazione. 

Migliaia di autocarri. di auto. 
in lungo corteo. bloccano le 
strade dei valichi italo austria-
ci, italo-svizzeri italo francesi a 
Tarvisio e a Innsbruck, in Ca-
rinzia e ad Arnolstein, a Pon-
te S. Luigi e al Gran S. Ber
nardo. Si tratta di automezzi 
che dal centro e nord Europa 
sono diretti nel nostra pause. 
I documenti di viaggio, 1 pas-
saporti vengono controllati me-
ticolosamente, cio che compor-
ta un notevole ritardo nelle ope-
razioni. A mezzogiorno di ieri, 
secondo notizie di agenzia, al 
solo valico del Brennero la 
colonna degli automezzi fermt 
in attesa di entrare in Italia si 
allungava per circa 30 chilo-
metri. Non sono mancati vivaci 
scambi di parole tra funziona-
ri e camionisti in un bailamme 
di lingue diverse e di gesti piu 
0 meno intelligibili. 

All'azione i doganieri sono 
stati costretti dalle decisionl 
unilaterali del ministro delle 
Finanze. Questi, infatti, ha pre
sentato al Parlamento — senza 
discuterlo eun i sindacati — un 
disegno di legge per una nuova 
disciplina delle cosidette «in-
dennita cummerciali > (anunet-
tendo, ciod, alia' ripartizione 
delle indennita gli alti funzio-
nari che non svolgono un vero e 
proprio lavoro doganale). Cid 
peggiora di fatto il trattamen 
to retributivo e mutualistico 
della categoria. 

Altri motivi di disagio in cul 
versano i doganieri sono quelli 
degli organici e della pesantezza 
del lavoro. Mentre gli impiegati 
in servizio sono passati dai 
4100 del 1940 ai 4500 del 1963, 
il servizio ha registrato un au-
mento del 400 per cento, pas-
sando dalle 23 mila tonnellate 
del 1940 alle 104 mila del 1963. 
II ministro insistendo testarda-
mente nelle sue posizioni esa-
spera la vertenza. 

TELEFONICI — Dalla mez-
zanotte i telefoni delle « cinque 
sorelle*. della SIPIRI. sono 
bioccati per il nuovo sciopero 
di due giorni dei 43 mila tele 
fonici in lotta per il nuovo con-
tratto. I sindacati sono giunti 
alia decisione di riprendere la 

azione dopo il fallimento della 
mediazione svolta dal sottose-
gretario on. Calvi. La SIP. in
fatti. si e dichiarata disposta ad 
assumere un onere che, in ter
mini mogetari, non supera un 
aumento del 3.50 per cento 
delle attuali tabelle. Cid e inac-
ccttabilc per i lavoratori. i qua
li sono disposti alia unificazio-
ne dei contratti aziendali purche 
avvenga ai massimi livelli. cid 
che comDorterebbe. al piu. un 
onere del 5 per cento per la 
societa 

ENTI LOCALI — Le segrete-
rie dei sindacati dipendenti dei 
Comum e delle province, perdu 
rando ratteggiamento ncgativo 
del governo ad un incontro con 
1 sindacati per definite l'attua 
zione del conglobamento, han 
no deciso di attuare un'altra 
astensione dal lavoro della du 
rata di 72 ore. La data sara 
concordata successivamente. I 
500 mila dipendenti degli enti 
iocali hanno partecipato com 
patti alio sciopero svoltosi nei 
giorni 21 e 22 dello scorso mese. 
I lavoratori con la loro lotta in-
tendono condannare le direttive 
del govemo diramate alle Pre-
fettuTe sul blocco delle rttn 
buzioni. degli organici e delle 
assunzioni e. nello stesso tern 
po si battono per ottenere la 
adozione del conglobamento. 

Va notato che gli ospedalien, 
categoria che ha eguale rap-
porto d'impiego. hanno gia otte-
nuto tale riconoscimento 

ISES - I dipendenti dell'ISES 
(Istituto per lo sviluppo della 
edilizia sociale) si asterranno 
dal lavoro donvani in segno di 
protesta contro le negative de
cision] del consiglio di ammi 
nistrazione dell'ente. relative 
alle rivendicazioni economiche 
e al regolamento normativo 

ALIMENTARISTI - Martedi 
e mercoledi si riunira il di 
rettivo della Federazione dei la 
voratori dell alimentazione per 
esaminare le iruziative in corso 
e quelle da realizzare per un 
solledto rinnovo dei 14 contratti 
di lavoro dei van settori che 
scadono entro l'anno. 

a Giusta causa » per legge! 

Licenziati per 
rappresaglia 

Due operai dalla Brown Boveri di 
Piombino e dalla Comital di Volpiano 

Un nuovo, provocatorio li-
cenziamento — giustificato so
lo da motivi pretestuosi — 6 
stato attuato dai padroni a 
Piombino: questa volta dalla 
societa Brown Boveri. L'ope-
raio Mario Cioni. terminato il 
periodo di prova, e stato but-
tato fuori dalla fabbrica per
che < non ritenuto adatto »; gli 
operai hanno subito iniziato 
uno sciopero di protesta. 

Quello di Mario Cioni segue, 
come abbiamo gia riferito, i 
licenziamenti avvenuti alia 
ditta Ferrari e alia Metalmec-
canica Ligure Elbana. La Fer
rari licenzio sei operai «col-
pevoli» di esigere il rispetto 
del contratto e di essere can-
didati — in quattro — alle 
elezioni per il rinnovo della 
Commissione interna: la Me-
talmeccanica colpi quattro ope
rai che avevano protestato 
contro le sospensioni decise 
dal padrone, il quale — pe-
ro — ha dovuto far marcia 
indietro e ritirare il provve-
dimento « punitivo » in seguito 
alia forte risposta operaia. 
Uno sciopero in difesa dei li
velli di occupazione e stato 
proclamato dalla CGIL, CISL 
e UTL provinciali; il consiglio 
comunale si riunisce questa 
sera sugli stessi problemi. 

Anche nella provincia di To
rino, alia lunga catena di rap-
presaglie antisindacali attuate 
negli ultimi tempi in numerose 
aziende (FIAT, Michelin. FACIS 
RIV, ecc.) si e aggiunto in que
sti giorni un altro grave prov-
vedimento attuato dalla direzio-
ne della ditta Comital di Vol
piano. In questa fabbrica, dove 
non esiste Commissione interna, 

la FIOM aveva aperlo la pro-
cedura per procedere alia co-
stitu/ione dell'organismo rap-
pi esentativo. Infonnata di que
sta piu che legittima iniziativa 
la dire/iono procedeva al licen-
ziamento deH'operaio Giuseppe 
Saturno, capolista dei candidati 
FIOM, dopo aver tentato inva-
no con lusinghe di farsi con-
segnare i nominativi degli altri 
candidati: un altro lavoratore, 
ritenuto uno dei promotori del
la C I., veniva trasferito. previe 
dimissioni forzate. ad un'altra 
azienda consociata. 
' Contro Tintensiflcato attacco 

padronale alio stesso potere 
contrattuale degli operai. si 
vanno estendendo in numerose 
fabbriche iniziative di lotta 
per costringere il governo a 
presentare il 15 giugno un pro-
getto di legge sulla «giusta 
causa» nei licenziamenti che 
vada oltre i termini dell'ac-
cordo sindacati Confindustria. 
secondo le proposte presentate 
dal PCI, PSI e PSIUP. I pa
droni, infatti. dopo aver ten
tato di « bloccare > l'interven-
to del Parlamento accettando 
l'accordo con i sindacati. che 
se positivo offre ancora larghi 
margini per le loro rappresa-
glie, esercitano ora pressioni 
di ogni genere perche il go
verno di centrosinistra pre
sent! come legge. al massi-
mo, lo stesso accordo firmato 
coi sindacati. Su questa strada 
la Confindustria ha gia trovato 
I'appoggio della UIL, la quale 
sosliene che un ampio inter-
vento legislative in materia 
ingabbierebbe le iniziative dei 
sindacati! 

In lotta braccianti e salariati 

Bari: verso lo 
« sciopero lungo » 

Dal nostra corrispondente 
BARI, 2. 

La lotta dei braccianti e dei 
salariati agricoli pugliesi per 
la rottura del blocco salariale 
e per la conquista di un potere 
contrattuale dei lavoratori oc-
cupati nelle aziende agrarie ca-
pitalistiche e in pieno svolgi-
mento e si va sempre piu svi-
luppando nelle cinque provin
ce della regione. Dopo lo scio
pero unitano svoltosi nella pro
vincia di Bari il 17 maggio scor
so per il rinnovo dei contratti 
dei braccianti e dei salariati. 
hanno scioperato il 26 scorso i 
braccianti ed i salariati della 
provincia di Foggia. Sciopero 
che si e s vol to in modo massic-
cio in tutti i centri bracciantili 
del foggiano e nelle grandi 
aziende capitalistiehe del basso 
Tavoliere (Cerignola. S. Seve-
ro. S. Ferdinando. ecc.) e che 
ha visto la partecipazjone alia 
lotta di quasi il 100% dei lavo
ratori interessati. Lo scorso 29 
maggio ha avuto luogo una gior-
nata di sciopero nella provincia 
di Brindisi. Anche qui la pro
testa si e sviluppata unitaria-
mente. Per le province di Ta-
ranto e di Lecce contatti sono 
in corso fra le organizzazioni 
bracciantili per lndire anche in 
queste altre due province una 
giornata di sciopero. 

La posizione degli agrari oon-
tinua ad essere negative di 
fronte alle richieste delle orga 
nizzazioni bracciantili. L'agra-
ria barese. che e rapprescntata 
da Fabrizio Rossi (che e anche 
il rappresentante nazionale dei 
concedenti di terra a colonia) 
oppone la piu netta intransi 
genza a qualsiasl richiesta dei 
lavoratori della terra. Mentre 
lo stesso Fabrizio Rossi ha fir
mato a Roma l'accordo con le 
organizzazioni dei lavoratori 
che fa cadere la pregiudiriale 
ad iniziare le trattative sui pat 
ti provinciali di colonia. a Ba
ri rifiuta ogni trattativa. 

Di fronte a questa ostinata 
intransigenza il direttivo della 
Federbraccianti barese ha de
ciso di indire per la prima me-
ta di giugno uno sciopero pro-
lungato nelle campagne per la 

organizzazione e l'articolazione 
del quale sono in corso tratta
tive con le organizzazioni brac
ciantili della CISL e della UIL. 
Con un manifesto la Federbrac
cianti provinciate ha gia invita-
to i lavoratori a prepararsi a 
questo sciopero proiungato. C'e 
da segnalare ancora una re
cente riunione svoltasi a Brin
disi delle Federbraccianti pu
gliesi e delKAUcanza regionale 
dei contadini, le quali hanno 
deciso di portare avanti una 
azione unitaria su tutta la li-
nea della lotta per il supera-
mento dei contratti colonici e 
I'azione per la trasformazione 
dei contratti colonici in enfiteu-
si come indica la legge 327. 

Un passo e stato compiuto 
dalla Federbraccianti di Bari 
presso il Prefetto per denun 
ziare la posizione degli agrari 
sia in riferimento alia richie 
sta del rinnovo dei contratti. sia 
per quanto conceme il loro ri-
fiuto da tre anni di pagare i 
contnbuti unificati. 

Italo Palasciano 
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^ L'azione per i 

cantieri navali 

Economia 

marittima: 

a chi le scelte? 
Al canlicrc navale Ansaldo di 

Mttggiano, a La Spesia, la mo-
loiune a Ambronin» e ancora 
sullo scalo, dopo il vara bian
co di dnmenica. Dalla decisio
ne ttnuniinc degli operai e dei 
tecnici e cosi scaturita, con la 
ci amoroso t protesta, una meni-
fcslazionc della volonla poliIl
ea che attima i navalmeccanicl, 
in lotla contro il a ridimensio-
namento» previsto dal Piano 
del got emit. Quest'azione e 
stata precediUa dalla recente 
mnnifestaziane popolare a Trie' 
ste (la pi it imponente dopo la 
l.iberazione), e dalla raccolta 
di oltre 50 mila firme, in sole 
tre ore, sotlo la pelizione uni' 
taria dei sindacati contro la li' 
nea smohililatoria del governo 
e per una politico di sviluppo 
dvll'economia maritlima. 

La battaglia si culloca nel 
quadro di altre iniziative: lo 
sciopero unitario nazionale del 
navalmeccanici; le decisioni a-
dottute in questi giorni in as-
semblea dagli operai dei can-
tieri navali e dalle stesse con-
ferenze di fabbrica degli ope
rai comunisti; la convocations 
di un convegno nazionale del 
sindacato unitario portuali per 
sviluppare I'azione sulla ge-
stione pubblica e democratica 
dei porli; le significative prese 
di posizione unilarie dei Co-
muni e delle Province marina-
re, sfociate nella convocaxione 
del convegno nazionale sulla 
economia marittima (La Spe-
xia, 12-13) ad opera dei presi-
detiti delle Province e dei sin-
dari di Spezia, Trieste e Li-
vorno. 

E' un movimento che impe-
grin la classe operaia e le po-
polazioni delle zone marittime 
e che testimonia drlla sempre 
piii chiara coscienza del rap-
porto tra lotta per la difesa e 
I'elevamenlo della condizione 
operaia, contro rintensificazio-
ne dello sfruttamento (presen
tato come u condizione » per la 
competiiivila), per la piena af-
fermazione del potere contrat
tuale e dei diritti sindacali; e 
lr lotta contro il « ridimensio-
namento» per una politico di 
sviluppo economico e di espan
sione dei rapporli — economi
cs e politici — con tutti i Paesi. 

E' un esempio di a program-
mazione dal basso» che va 
compreso, appvggiato e so ste-
nuto da ogni forza sinceramen-
te democratica. 

II ministro del Bilancio Pie-
raccini ha dichiarato che o non 
e stata ancora adottata alcuna 
decisione definitiva suite futu
re sorti dei singoli cantieri e 
che sara ulteriormente appro-
fondito Vesame del programma 
di riassetlo HelVintero settore it. 
Nel comunicato diramato dopo 
I'incnntro avuto da Pieraccini 
con i sindacati mctalmeccanici, 
c detto che a tutta la materia 
sara studiala anche attraversn 
consultaxioni triangolari fra 
governo, sindacati e imprendi-
tori 9, e elf « a tale ptoposito 
sara convocata a livedo l-cnico 
nri prossimi giorni presso il mi-
nislero del Bilancio una prima 
riunione bilaterale tra governo 
« sindacnii metalmrccanici enn 
il concorso di espcrti delTUffi-
cio del programma e degli altri 
minisleri interessati n. 

II problema non e pern quel
lo di conoscere te * sorti futu
re dei singoli cantieri ». Non si 
tratta di stabilire se devono es
sere chinsi i cantieri di La Spe
zia, Trieste, I ivorno. Venezia 
oppure quelli di Genova, Mon-
falcone, Napoli, Ancona, Pa
lermo. Si tratta di affrontare 
la questione cantieristica nel 
suo complesso, non a livello 
tecnico ma a livello politico. 
con la consaprvolezza che essa D Cfjyriglio direttivo del sinda-
non e che un aspetto e una com- cato nuci^ri- ' considerato ch* 
ponente della questione del- | motivi fonilU. ^ ' °rdine ammi-

dirizzo della politico economi
ca e generate e che pcrcid devm 
essere compiuta a livello politi
co con Vintervento dei sindaca
ti, e piit direttamente delta clas
se operaia, delle popolazioni 
delle zone marittime, delle as
sembles eleltive locali, delle 
Regioni e del Parlamento, cioe 
delle forze sociali interessatc • 
delle istanze detnocraliche che 
deb bono potere dctenninare 
rindirizzo della politico del 
Paese (il governo e i minisleri 
— e bene ricordarlo — sono or-
gani esccutivi) . 

Questa e del resto Vesscnza 
della a prognunmazione econo
mica democratica o. Non si trat
ta di consul litre i padroni per 
trovare delle soluzioni «com-
pntibili a con le loro svelte e 
la loro politico (la politico del 
pompoggio dei milinrdi dello 
Stato). 

Si tratta di compiere una 
srelta poliiira in senso demo-
cratico o anlimonopolistu-o. op-
posto a quella indicnta dal pro
gramma quittqiivimale del go
verno il quale precede la ridu-
zione delle lincc di navigatio
ns del settore pubblica, la snto-
bilitazionc nel settore pubblica 
di quasi la meta delta capacita 
produttiva della cantieristica; 
la a privatizzazione » dei porti, 
di propricta del Demanio, la ri-
duzione dei livelli di occupa
zione nel settore della pesca; 
e la persistente politico degli 
a aiuti » agli armatori 

Nel settore dell'cconomia ma
rittima, cosi come negli altri, 
deve essere compiuta una scel-
ta rispondente alle esigenze di 
sviluppo e di progresso del 
Paese. 

E* una scella « scttoriale > cho 
comporta pero dello sccltc po-
litiche generali: la scelta di un 
intervento pubblico organizza-
to nelVecanomia ai ftni di una 
politico di sviluppo dcmocratl-
co antimonopolistico che non 
pud non contraslare con la li-
nea dei grossi gruppi capitali
stic!, industriali e armaloriali, 
tendente a restringere e a su-
bordinare il settore pubblico 
ai loro interessi; la scelta di 
una politico autonoma verso il 
MEC. non - subordinata alle 
grosse concentraziani private 
di potere che si stanno forman-
do e che operano ncll'a arem 
cumnnitaria» dominala sem
pre pih dai grossi gruppi tede 
schi; la scelta di una politica 
di espansione, di sviluppo dei 
rapporli commercials economi
cs — e conseguentemente poli
tici, cnlturali ecc. — con tutti 
i paesi del mondo e in portico-
lore con i paesi dell'Est euro-
peo, dell'Africa, dell'Asia e del-
rAmerira Latino. 

Con questa visione, rispon
dente agli interessi non di que
sto o quel partilo ma agli in
teressi gcncmli del paese, at 
di fuori di ogni preteso a slru-
menlalismo », deve essere con-
dolta con I'unita, I'ampiezza, il 
vigore necessari, la battaglia 
democratica e popolare per una 
diversa politica deireconomia 
marittima quale componente ea-
senziale di una politico pro-
grammata di sviluppo econo
mico democrat ico. 

Amino Pizzorno 

Nuovi 
scioperi dei 

nucleari 

l'economia marittima 
Una questione che e senza 

dithbio positiro venga discus-
sn coi sindacali, in quanto por-
latori degli interessi c della vo-
Ionia dei laroralnri. ma che 
non pub essere affrontata e ri-
solta a livello tecnico ne a li-
icllo sindarale nei cosiddetti 
aincontri trian%olari* in quanto 
si tratta di una scelta politica 
di fondn che invests tutto tin-

nisnoiy v o n o n possono ancora 
condizi >-iare la coo^reta attua-
zione della sgjjjone di un pro
blema che s\; crascina ormai da 
troppo tempo», ha deciso di ri
prendere le agitazioni fintanto 
che il problema perequazione non 
sara efTcttivamente risolto. Per-
tanto il SANN ha inckrttt 
una serie di agitazioni cosi arti-
colate: domani 2 ore di sciopero: 
lunedl 2 ore; martedi 2 ore: 
mercoledi astensione totale dal 
lavoro. 

Dopo la relazione di Carl! 

Allora puntiamo sul salario 
Le lodi che i awrnali padro 

noli vanno tessendo del oover 
natore deila Banco tCltalia deri 
vano dalla chiarezza con cui. 
r.eiia sua relonone. Carli ha 
esposto i termini economic* del 
conditio fra capttale e lavoro. 
fra profitto t salario. oooi in 
Italia. 

In questa permauente contesa 
intorno al colore deUa forza la-
voro e alia nparttzione del red 
dito. U profitto ha oerso post 
noni nel '61'63 ncuperandone al 
cvne nel '64. ma ha tnsogno 
di non revrre piu attaccato -An-
ri di venire aiutato. Per questo. 
il governo dt centro-smistra deve 
imposlare una c poUtica dei red-
diti 3 che impeatd i sindacati a 
dosare la pressione dei salario 

tn base alle esigenze del profit-
to. AltnmenU. U coos. Questo di
ce it oovernatore. 

Parrebbe an dtscorso pvra-
mente economico. ma da esso 
nascono le implicaziom politiche. 
Sessvno ha teemto il sigmficalo 
politico delle grandi lotte del 
'61 '63; nessvno ignora la porta
to politica dell'attacco capitali-
stico nel '$4 Sesxuno deve sot 
tovalutare lo sbocco politico del 
lo provoria di Carli. che i pot 
qveUa della Confmdutfrta e dt 
Colombo. II salario deve ratten-
tare, gli operai devono accon-
tentarsi, i sindacati devono col 
laborare. La Banco d~Italia par
la come il microfono del capitale. 

E" chiaro che una alternativa. 
t una controffensiva politica si 
possono avere soltanto rovescian-

do H discorso del governatort. 
Le prossime scadenze contrattua-
h sono uv.'occasione. Ma non 
sta tutto qui. Come ha detto la 
Conferenza dei comunisti deUe 
fabbriche. occorre che lo scon-
tro sindacale abbia una proie-
zione e uno sbocco politici. Pri
ma di tutto. dando al movimen
to operano e alia classe operaia 
la consapevolezza che oggi il 
salario i il pe~no (Tuna batta
glia la quale investe occupazione 
e poteri. reddito e riforme. Che 
sia fl perno. lo dice fl oorernc-
tore vndicando nel salario Vosta-
colo al profitto (e tutti sannm 
che egli parla di profitto in ter
mini di capitalismo monopoU-
stico), 
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