
PAG. 4 / economic e lavoro I ' U n i t d / martedi 29 mano 1966 

Sviluppo delle lotte e dell'unitd al Consiglio confederale 

Lama: proponiamo la meta di aprile 
per gli incontri fra CGIL - CISL - UIL 

INTERVISTA CON GIUSEPPE CALEFFI 

Si alle trasfornwzioni ma 
coi braccianti protagonist! 

Da domani a Salerno il V I I congresso della categoria 

Comincia f suoi lavorl doma
ni a Salerno il VII congresso del-
la Federbraccianti, il grande 
sindacato degli operai agricoli. 
Le decisioni del congresso — 
politicha e contrattuali — avran-
no un'importanza determinante 
per i futuri sviluppi delle lotte 
nelle campagne. Abbiamo chie-
sto percid al compagno Giusep
pe Caleffi. segretario del sin-
dacato. di illustrarci anzitutto la 
preparazione del Congresso che 
di per sd ha costituito un fatto 
eccezionale nclla vita democra-
tica delle campagne riunendo a 
dibattito circa 200 mila lavora-
tori. 

— Attravcrso migliaia di as
semble e congressi di azienda 
c di lega e con 05 congressi pro-
vinciali — ha dctto Caleffi — ab-
biamo sviluppato una vasla atti-
vita di veriflca della politica ri-
vendicativa e strutturale. Tale 
veriflca e stata fatta in rapporto 
alle lotte. ai risultati salariall 
e contrattuali conseguiti in que
st! anni e in relazione ai proces
si economici in atto nell'agricol-
tura. L'nnalisi critica sviluppnla 
con vigore. mentre non ha tolto 
nulla al valore dei risultati con-
seguiti. ci ha pcrmesso di capire 
il valore delle scelte operate dal 
padronnto ngrnrio in materia di 
politica salariale e contrattuale 
in corrispondenza ai contenuti e 
ai tempi del processo di ristruttu-
razione e riorgnnizzazione della 
agricoltura europea e del nostro 
paese. La politica della «effl-
cienza produttiva aziendale» ha 
come ohiettivo centrale la ri-
strutturazione dell'agricoltura e 
la modiflca del rapporto fra citta 
e campagna. Questa scelta del 
padronato vuole essere la rispo-
sta alle sollecitazioni provenien-
tl dalla progettata- nccelerazio-
ne dei processi di Integrazione 
europea e al falllmento della po
litica agraria di quest! anni. II 
padronato agrario per attuare il 
suo discgno di politica agraria 
ha bisogno di contenere la dina-
mica salariale e contrattuale en-
tro livelli bassissimi. e d! un sin
dacato svirilizzato e senza pote-
re di intervento nelle scelte 
aziendali e di politica economi-
ca gencralc. ha bisogno di una 
politica di mediazione verso !I 
mondo contadino per dividerlo e 
spe77arne le spinte rivendicative. 
nonche di una politica di Inter
vento puhhlico sempre piu ac-
centuata verso I'azienda cosid-
detta efflciente. 

— Quale politica di sviluppo 
economico e sociale della agri-
coltura. alia luce della nuova si-
tuazione verrd proposta al Con
gresso? 

— Appare chtaro oggi che la 
politica agraria sostenuta dalla 
Confagricoltura e gli orientamen-
ti che esprime il Piano Verde 
n. 2 non mirnno a sviluppare in 
modo organico I'intrro sistema 
produttivo e sociale dcH'agricnl-
tura e provocano. invece. nuo-
vi squilihri settoriali. zonali e 
tra le class! di aziende determi-
nando profonde lacerazioni so-
ciati. 

11 nostro congresso contrappor-
ra a queste scelte in materia di 
politica economica e sociale del 
1'agricoltura. una politica di rin 
novamrnto. fondata su un gran
de piano di tr<T;formn7ione pro
duttiva che ahbia artcfici fonda-
mentnli i Iavorafori agricoli e la 
grande massa dei contadini. II 
piano di generale trasformazione 
delle stnitture produttive e di 
adozione di piu avanzatc tecniche 
di coltiva7inne e di allevamento 
del bestiame. presuppone vaste 
misure di intervrnto nelle strut
ting fondiarie e lo sviluppo di un 
vasto movimento di forme asso
ciative. 

Solo con una politica di rinno-
vamento strutturale e possibile 
determinare un rapido sviluppo 
delle forze produttive. awiare a 
so!ii7ione i prohlemi sociali dei 
braccianti e dei contadini. come 
momrnto della pro^rnmma/ione 
dcrrocraticn dcllo sviluppo della 
socicta italinna. 

— Quale rmportanza assumera 
t\el dibattito conarcssuale la po
litico salariale e prcridrxziale? 

— Questi due tcmi avranno 
on posto centrale nel dibattito 
del VT1 Congresso nazionale. 
L'obiettivo che ci poniamo e quel-
lo di generali7zare la rottura del 
blocco salariale e di eonmristare 
un piu elevato potere sindacale. 
Questo ohiettivo. che impegnera 
la cafpcoria in una forte azione 
rivendicativa. e realizzabile nel
la misura in cui attravcrso la 
contrattarione a diversi livelli. 
oonquistcrcmo una nuova stnrt-
tura salariale e contrattuale. 

La conquista del contratto na-
zionale e del diritto alle trattati-
ve aziendali su alcuni aspetti del 
rapporto di lavoro e sui livelli 
di occupazione. in rapporto alia 
trasformazione !n atto. rappre-
senta uno dei moment i della 
azione rivendicativa Questa ca-
ratterizzazione dell'iniziativa sa
lariale e contrattuale non esclude 
la necessity di pcrscguire. nelle 
province dove il contratto e sea 
duto. la trattativa per la solu-
zione delle vertenze pro\inciali. 
Unitamente alia questione sala
riale sara affrontato il problema 
previdenziale Su questo proble
ma avanziamo misure di riforma 
per realizzarc compiutamente la 
parita nei diritti prevldenziali tra 
la\t>ratori agricoli e quelli indu
strial! e per rnodiflcare 11 metodo 
•1 accertamento In vigore per de-

finire la posizione previdenziale 
dei lavoratori agricoli. 

— Come si sviluppa tl processo 
unitario fra gli operai agricoli? 

Gia nel 1965, durante l'azione 
rivendicativa nelle province, si 
e realizzata una vasta conver-
genza sui contenuti rivendicativi 
e sulle forme di lotta. Nei gior-
ni scorsl vi sono stati incontri 
tra la Federbraccianti. la FISBA-
CISL e I'UISBA-UIL per elabo-
rare una piattaforma rivendicati
va unitaria per il rinnovo dei 
patti nazinnali e per lo sviluppo 
dell'iniziativa nelle province e 
nelle aziende. 

Altri incontri ci saranno dopo 
il nostro congresso nazionale. Le 

prospettive unitarie, pur incon-
trando difficolta, si svilupperan-
no certo positivamente. Se al-
I'unita raggiunta sui contenuti 
rivendicativi per la colonia. si 
aggiungera una piattaforma sa
lariale e contruttuale unitaria per 
i braccianti e salariati flssi si 
accrescera la combattivita della 
categoria e il potere di contrat-
tazione dei sindacati. 

A questa unita della categoria 
corrispondera certamente, anche 
un piu elevato grado di sviluppo 
dell iniziativn sui piano struttu
rale della categoria e quindi si 
svilupperanno nuove forme di al-
lcanza tra operai, cotoni, mezza-
dri, braccianti e contadini. 

Dalla Sicilia 

GLI ENFITEUTI 
DOMANI A ROMA 

Lo sviluppo delle lotte contrattuali: l'lntersind 
e l'ASAP cosa aspettano a dissociare le proprie 
posizioni da quelle della Conf industria ? - Svi
luppo articolato delle vertenze e autonomia 
rivendicativa - I pericoli delFaccordo-quadro 

Rappresaglia nell'azienda 
I . 
i di Stato: chiusa la mensa 

~1 

AllwAlfa Romeo non si 
mangia per punizione 

Una recente manifestazione nel Siracusano p«r I'esproprlo delle 

terre. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 28 

Folte delegazioni unitarie di 
contadini e ammmistrazioni co-
munali. rappresentativi di decine 
di centri dell'Isola. partiranno 
domani per Koma dove si incon-
treranno con i rappresentanti dei 
gruppi parlamentari del Senato. 
in vista dcU'imminente inizio del
la legge che fissa nuo\*e norme 
in materia di enfiteusi e di con-
ccssioni fondiarie perpetue. 

Questo feudale istituto rappre-
senta. soprattutto nella Sicilia 
centro occidentale. uno dei mag-

Avanza 
la CGIL 
alia VIS 
di Pisa 

PISA. 28. 
Si sono svolte alia VIS le ele-

zioni per il rinnovo della Com-
missione Interna. La lista delia 
CGIL ha consolidato la propria 
maggioranza aumentando in roti 
e in percentuale. Quest! i risul
tati. fra parentesi quelli dello 
scorso anno: 

Votanti 9»1 (1044): voti valid! 
776 (785): schede nuUe 11 (13; 
biancbe S (24). 

CGIL 523 voti e 4 seggi (518 
c 4 s£furi) 

CLSL 226 voti e 2 seggi (237 e 
2 seggi). . 

CISNAL 27 voti e nessun seg 
g!o (34 voti e nessun seggio). 

Venerdi 
una pagina 
sulla 

GIUSTA CAUSA NEI 
LICENZIAMENTI 

giori ostacoli alio sviluppo di una 
moderna agricoltura. Sono infatti 
circa CO mila i contadini della 
regione che. tra censi, decime, 
livelli e canoni in natura e in 
danaro. sono gravati da oneri 
annui calcolabili in circa 5 mi-
liardi. Molti contratti risalgono 
addirittura a epoca anteriore al-
I'unita d'Italia; altre enfiteusi 
sono state costituite dagli agrari 
nell'anno '50 per evadere agli 
obblighi della legge regionale di 
riforma agraria; queste conces
sion!. come tutti i rapporti arre-
trati di conduzione. costituiscono 
inoltre un fertilissimo terreno per 
le prepotenze mafiose. 

L'esigenza di liberare rapida-
mente le campagne siciliane da 
queste bardature. e stata ribadita 
ieri. nel corso di quattro conve-
gni pro\-indali svoltisi a Calta-
nissetta. Partanna (per il Trapa-
nese). Montemaggiore (Palermo). 
Sambuca (Agrigento. con I'inter-
vento del sen. Angelo Compagno-
ni). a conclusione di una setti-
mana regionale di lotte indette 
daU'Alleanza e che ha visto im-
peennti migliaia di lavoratori 
agricoli in manifestazioni. comizi 
e scioperi. 

Nel corso dei convegni si e 
cementato un larghissimo schie-
ramento unitario che impegna 
anche importanti settori della DC 
(per esempio. la delcgazione de
gli enfiteuti del Trapanese che 
sf appresta a partire per Roma 
e capeggiata dal sindaco di Par
tanna. prof. Culicchia. che e 
anche il segretario provinciale 
della DC). la CISL (1'adesione 
ufficiale e stata comunicata dal 
coordinatore regionale on. Sca-
lia). la CGIL. il Centro studi di 
Danilo Dolci. i nartiti di sinistra. 

Le delegazioni proporranno ai 
gruppi del Senato che al testo 
unitario gia lkenziato dalla Com-
missione agricoitura. che e il 
risultato della rielaboranone del
le numerose proposte oTiniziativa 
parlamentare e che gia stabilisce 
alcuni importanti principi (equo 
Hmite massimo e capitalizzazione 
dei canoni: snellimento della pro-
cedura di affrancazione) siano 
nnportate alcune modiflche ten-
denti a stabilire che il reddito 
dominicale in base al quale wn-
gono fissat! ! canoni venga rife-
rito alio stato originario del ter
reno e che nelle enfiteusi ultra 
trentennali I terreni s! consfde-
rino seminativi, mentre le enfi
teusi costituite prima del 1865 
debbono considerarsi decadute. 

Lo sviluppo delle lotte riven
dicative e del dialogo unitario 
e all'ordine del giorno nel Con
siglio generale della CGIL, 
apertosi ieri con una relazione 
del segretario confederale on. 
Lama. Negli ultimi sei mesi. 
la situazione sindacale ha subi-
to una svolta di cui il movi
mento operaio deve prendere 
coscienza. La rigidezza del pa
dronato privato e pubblico ha 
certo contribuito alio sviluppo 
impetuoso dell'unita d'azione e 
ad estendere la lotta a 3 milioni 
di lavoratori. II perno di questo 
movimento — ha rilevato La
ma — sta nell'industria. dove 
la lotta delle principali catego-
rie pud ancora farsi piu vasta 
e incisiva, poiche il sacriflcio 
in ore di sciopero e ancora 
mndesto e lo spirito combattivo 
dei lavoratori e sempre altissi-
mo. Come dimostrano le ma
nifestazioni di massa, e data 
l'intransigenza del padronato. 

le rappresaglie e le intimida-
zioni. sono possibili forme di 
inasprimento e momenti di ge-
neralizzazione nelle lotte. 

La fondatezza delle richieste 
e la ragionevolezza dei sinda
cati sono del resto suffragate 
dall'accordo firmato dai metal-
lurgici con la Confapi. e dai 
conservieri con la cooperazio-
ne. Ma cosa fanno le aziende 
pubbliche — si e chiesto Tora-
tore — di fronte a questi pre-
cedenti? Moro ha detto che il 
governo non intende interfe 
rire nelle vertenze sindacali 
mentre a Bari aveva promesso 
ai padroni di saper dare un 
esempio in materia. Perd. se le 
aziende a partecipazione stata-
le restano aggiogate a quelle 
private, cosa significa questo 
€ non interferire >? L'accordo 
ENEL, pur con tutti i suoi limi-
ti, e un indizio di novita? In 
ogni caso, la lotta continuera, 
e deve continuare nelle forme 
articolate, senza accedere alle 
richieste di generalizzazione 
che provengono spesso da zone 
dove l'unita d'azione e le lotte 
di categoria sono ancora sten-
tate. Cid non toglie che di 
fronte all'oltranzismo padrona-
le, la battaglia possa intensi-
ficarsi e appesantirsi, aumen
tando il danno all'avversario e 
le cartucce dei lavoratori: do
po la grandiosa manifestazio
ne metallurgici-edili-alimentari-
sti a MTiano (una e prevista a 
Torino), sono da prospettarsi 
altri momenti di generalizza
zione, che accrescano la pres-
sione e stimolino 1'articolazione 
stessa. 

Questa tattica — ha prose-
guito Lama — e fondata sullo 
sviluppo ulteriore dell'unita di 

azione, che deve diffondersi e 
articolarsi sempre piu fra i 
lavoratori, proprio sulla base 
dei successi gia ottenuti per 
questa strada. specie fra alcu
ne categoric Un'articolazione 
reale e la base per una solu-
zione delle numerose vertenze 
contrattuali, che non va trovata 
con scavalcamenti e appiatti-
menli a livello interconfedera-
le. La CISL decidera oggi cir
ca una sua proposta di < azio
ne generale >, che dovrebbe 
premcre sulla Conlindustria per 
la tirma del gia raggiunto ac-
curdo sulle Commisiium inter
ne; per linizio delle trattative 
sui famosu < accordo-quadro »; 
e anche per la stipulazione dei 
conlratu di categoria. Lama ha 
rilevato che la Conlindustria ha 
nuovamente ribadito la pretesa 
di garanzie circa la rinuncia a 
sanzioni legislative di questioni 
od acquisizioni sindacali. come 
sono oggi le Commission! inter
ne o come sarebbe raagari 
1 orario di lavoro. Perd la Con-
findusiria na parimenti detto. 
per la prima volta, di condivi-
dere le proposte trattative sui-
l'accordo quadro. 

L'iniziativa della CISL e la 
risposta della Confindustria pos-
sono costituire — ha awert i to 
l'oratore — una insidia peri-
colosa e grave, per 1'articola
zione delle lotte rivendicative e 
per 1'aulonomia delle vertenze 
di categoria. L'accordo-quadro, 
in particolare, resta un cgabbio-
ne > che fa diventare intercon-
federale ogni vertenza, per la 
quale si da ai padroni la scap-
patoia del negoziato al vertice. 
mentre si toglie al sindacato di 
categoria la stessa funzione di 
amministrare il contratto, la 
stessa possibility di contrattare 
nella fabbrica. Troppe proce
dure staccano la trattativa dal
la lotta, e il sindacato dai la
voratori: su questo terreno, le 
nostre obiezioni rimangono e 
pertanto — ha affennato La
ma — costituisce un ostacolo 
alle lotte in corso proporre 
l'accordo quadro come tema im-
mediato di trattative. La Con
findustria potrebbe pretendere 
di stralciare certe parti nor
mative delle rivendicazioni con
trattuali, mentre le lotte po-
trebbero perdere mordente per 
tali amputazioni. La CGIL 
quindi invita CISL e UIL a esa-
minare invece 1'ipotesi di un 
moroento generale di lotta con-

tro il blocco contrattuale, fer-
mi restando l'intangibilita del
le piattaforme di categoria e il 
proseguimento dell'articolazio-
ne degli scioperi. SulTaccordo-
quadro, e'e viceversa bisogno 
di approfondimento. 

L'on. Lama ha poi rlcordato 
i progressi fatti dal dibattito 
sull'unita sindacale — processo 
inscindibilmente connesso con 
le lotte in corso — dopo che 
in gennaio il segretario genera
le on. Novella aveva proposto 
un dialogo delle tre confedera-
zioni. Alia proposta successiva 
d'incontro, fatta dalla CGIL, 
CISL e UIL hanno dato rispo
sta positiva. Oggi il tema del
l'unita e entrato nelle discus-
sioni al vertice delle confede-
razioni, e fra questi vertici si 
6 finalmente stabilito un rap
porto. La c Tavola rotonda > 
delle ACLI ha dato utili contri-
buti. Ora le decisioni responsa 
bili spettano ai sindacati, sen
za discriminazioni e interferen-
ze. II sindacato — ha osservato 
Lama — non ha da chiedere ga
ranzie d'autonomia n6 ai par-
titi. n6 al governo, n6 ad altre 
forze. L'autonomia deriva dai 
suoi indirizzi, dalla democrazia 
interna, dal legame con le mas
se, dall'indipendenza sia dal 
governo che dall'opposizione, e 
anche dal carattere delle istitu-
zioni e dall'essenza della so-
cieta. 

La piu completa autonomia 
dai partiti, non elimina le dif-
ferenze in seno alia classe ope-
raia, come si constata nell'esi-
stenza legittima e naturale del
le correnti nel sindacato, e 
nell'esigenza di una loro dia-
lettica senza esasperazioni. Al-
tro discorso e quella certa esal-
tazione del pluralismo sindaca
le, recentemente apparsa fra 
gli esponenti CISL. II plurali
smo e colmo di inconvenient! 
— ha detto l'oratore — ma pud 
essere intanto portato dalla po-
lemica alia collaborazione. sen
za rivangare percid i ricordi 
storici, che ciascuno difende 
ma d i e quindi esasperano il 
dialogo. 

Altra propensione emersa nel
la CISL 6 quella netta separa-
zione che si vuol tenere fra 
unita d'azione e unita sindaca
le. Sono forse processi distinti. 
diversi? O non abbiam visto il 
peso dell'unita d'azione in certi 
settori. influire sui dibattito 
unitario, andando altresi al di 
la della lotta immediata? Gli 
esempi ci sono a Torino. Mila-
no, Savona; fra i metallurgies, 
gli alimentaristi ecc. Noi non 
identifichiamo — ha proseguito 
Lama — l'unita d'azione con 
l'unita organica, n6 contrappo-
niamo la base al vertice (o vi
ceversa) nel processo unitario, 
E' sbagliato chiudere in una 
stanza pochi dirigenti a discu-
tere sull'unita. E' giusto va-
lorizzare e sistematizzare le 
esperienze di unita d'azione, 
senza concepirle staccate le 
une dalle altre. 

Discutere su temi generali o 
su questioni concrete? La pro
pensione per queste ultime. e-
spressa nella nostra lettera al
ia CISL e UIL. non era una 
scelta: piuttosto non voleva-
mo porre ipoteche. Ma — ha 
detto Lama — noi siamo anche 
d'accordo con la CISL per di
scutere su alcuni temi gene
ral!. Per esempio, accettiamo 
la dizione con cui la CISL ha 
voluto sintetizzare le sue « pre-
messe di valore >. che noi in-
tendiamo come adesione tota-
le ai contenuti della Costitu-
zione (senza processi alle in-
tenzioni). D'altro canto, altri 
temi attuali si impongono al-
1'esame unitario, come gli en-
ti prcvidenziali, Il collocamen-
to e Foccupazione discussi al 
CNEL. e la programmazione 
economica. Per la CGIL co-
munque. non esistono pregiu-
diziali sui problemi da discu
tere. 

Quanto aH'incompatibilita. 
non ridudamo a questo solo 
aspetto il complesso problema 
dell'autonomia sindacale! L'in-
compatibilita come premessa, 
e quasi come caparra, pud di-

Oggi a Modena 
altri 2 processi 

Oggi eUa Pretura di Modena 
si svolgeranno due processi a 
carico di tre ferrovieri del per-
sonale di macchina e viaggian-
te, ai quali si contesta la par
tecipazione alio sciopero del no-
vembre 1964. 

Gli imputati sono: Pietro Cor-
bo e Loris Settembrini, che do-
vranno rispondere dei reati di 
cui all'art 340 e 450. e 0 mac-
chinista Gino Mito di Firenze 
per rarticolo 340 del codice pe-
nale. Le imputazioni riguarda-
no crabbandono collettivo del 
nosto di lavoro». motivazione 
cbiaramente fascista 

ventare un diversivo illusorio. 
Se l'incompatibilita fra cari-
che sindacali, pubbliche e po-
litiche sara un anello di una 
catena di atti che si susseguo-
no nel processo di unificazione. 
essa pud diventare misura pos
sibile per le cariche politiche. 
sicuramente necessaria per i 
mandati parlamentari. La CGIL 
— ha detto Lama — 6 aperta 
nlla discussione. ma qui non 
basta un colpo d'ala: si deve 
costruire un edificio. Circa i 
tempi del dibattito, occorre ca
pire che se esso sara breve, )o 
scopo fnllisce; ci vuole elasti
city in ognuno. senza che scat-
tino le lancette come una scia-
bola. Siamo d'accordo con Stor 
ti per cominciare in aprile, al
ia meta del mese. Discutere-
mo poi le modalitn degli incon
tri: il primo. dovra fissare i 
temi del dibattito. Perche gli 
incontri siano proficui occorre 
che nessuno pretenda di ege-
monizzare il dibattito. ovvero 
imponga un <t prendere o la-
sciare .̂ Lavoriamo con pa-
zienza. giacche i tempi non 
saranno brevi, e consideriamo 
ogni intesa parziale come spin-
ta all'ulteriore impegno, an
che sulle questioni piu ardue. 
Questo — ha concluso 1'onore-
vole Lama — sara il compor-
tamento della CGIL. 

Ha poi avuto inizio la di
scussione. che si concludera og 
gi. Hanno parlato: Mariannetti. 
Truffi. Nicosia. Sotgiu. Di Pol. 
Pigna. Giovannini, Zaccagni 
ni, Fibbi e Conte. 

a. ac. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

Nelle aziende metalmeccaniche di Aftlano I 
padroni dell'Assolombarda come Borletti devo-
no «difendersi». sui piano delle intimidazioni 
e delle rappresaglie antisciopero che caratte-
rizzano questa fase della battaalia contrattuale, 
dalla concorrenza delle aziende di Stato. E' il 
complesso dell'Alfa Romeo, dove la scorsa set-
timana i lavoratori sono esplosi in una vibrante 
protesta contro alcune misure discipltnari 

La protesta ha raggiunto un particolare gra
do di intensifd nello sfabilimenfo di Arese, dove 
sono occupati 3.600 lavoratori, per il 50% me-
ridionali. in maggioranza giovani. 

11 complesso di Arese sembra giacere nel de-
serto: una fetta di Colorado. I tnodemtssimi 
capannoni, alcuni ancora in costruzione (alia 
fine pare che la ma.no d'opera debba raggiun-
gere le ventimila unita) sorgono tra pietraie e 
terra incolta, lontano dai nuclei abitati. Abbia-
mo incontrato gli operai all'uscita delle 17.30, 
davanti ai cancelli; e stato un colloquio rapt-
dissimo, nel vento che infurmva tra la terra 
deserta e il fabbricato delVAlfa, con membri 
di Commissione interna, operai della FIOM e 
della FIM. socialdemocratici. aclisti. tutti m 
altesa delle autocomere che man mano giun-
gevano e portavano gli operai in citta. 

« Prendi nota anche di questa fretta » ci ha 
detto un anziano compagno «noi siamo tutti 
costretti a fare i pendolari. a correre dalla casa 
alia fabbrica. tutti i giorni. Qui e'e solo I'Alfa 
e la terra. Non e'e nemmeno una trattoria dove 
poterci ritrovare >. Anche dalle rapide battute 
scambiate davanti ai cancelli — e piu tardi nel 
colloquio avuto presso la sezione sindacale della 
FIOM dell' Alfa, in cittd — emergeva perd, 
unitaria. la ferma volontd di lotta nei confrontt 
della politica dell'azienda a partecipazione sta-
tale. allineata alle posizioni piu relrive della 
confindustria. 

Ma ecco che cosa 6 successo in questi giorni 
ad Arese (come del resto all'Alfa di Milano). 
La direzione del complesso, in previsione dello 
sciopero e della manifestazione che radunava 
a Milano giovedl scorso migliaia di lavoratori 
uniti contro il blocco dei contratti. aveva deciso 
di sospendere il servizio di mensa per gli scio-
peranti riservandolo ai soli possibili crumiri. con 
uno spostamento degli orari destinati ai pasti. 
«Ci volevano prendere con la fame». raccon-
tano gli operai < e dissuaderct cosl dallo scio
pero; ma sono rimasti delusi; noi abbiamo re-
spinto il prowedimento comunicatoci, abbiamo 
scioperato e siamo andati a Milano a mani-
festare; poi siamo ritornati regolarmente ad 
Arese >. 

« I cancelli sono stati riaperli alle 12.40. ma 
la mensa era chiusa ». 

La direzione manteneva ferma la sua posi
zione. Gli operai entravano nel complesso, con-
tinuavano lo sciopero. invitavano anche gli im-

piegali (che aid si erano astenuti dal lavoro 
per il 35% nella mattinata). obbligavano I diri
genti, ad abbandonare gli uffici, manifestavano 
per Vintero pomeriggio lungo i grandi viali del-

Venorme complesso rimasto deserto. Un imme
diate, risolnfo atto di forza per respingere i 
propositi autoritari della direzione. 

Questo e il clima della fabbrica dl Arese. 
fatto d! interventi autoritari (no al contratto. 
ai salari. al potere. alle libertd. si all'aumcnto 
della produzione, dello sfruttamento) e di una 
forte, consapevole presenza opcraia. 11 dibattito. 
tra i metallurgici. nel corso stesso di questa bat 
taglia contrattuale si allarga. « Vogliamo interes-
tare il parlamento *, ci dicono. < denunciare i 
legami tra VAssolombarda e queste aziende di 
Stato che non fanno Vinteresse del Paese. ma 
della stessa Assolombarda. Abbiamo dei dirigenti 
che parlano con il linauaooio di Malnoodi ». 

Afolti. nella fabbrica di Arese. sono meridio-
nali. delle nuove generazioni del sud-Italia venuti 
quassu al tempo del t boom >. i « falckett >. come 
li chiamano i tnilanesi. Molti non hanno rest-
stito € alia catena >. alle 60 mila lire mensili. 
da cu| detrarre le 1.300 lire settimanali per !« 
autocorrierc. le 50fl lire del tessermo del tram. 
I'alta ci/ra contrattata con la vecchia portinaia 
che li tiene a pensione in una squallida stanza 
della perifcria della metropnli. Quandn vanno 
via non dimenticano la fabbrica di Arose. Nclla 
sezione sindacale abbiamo letto le lettere di un 
operaio di Nuoro. di 27 amii. ritoniato a fare 
il pastore. * Qua lavoro non se ne trom -
scrive — parlano di Piano di rtnascita. ma 
rinascono solo i dc con i raccomandati che ha 
I'Ufficio del lavoro... E' caduta la Giunta reaio 
nale. ma intanto lo sbocco di lavoro d sempre 
emiprazione... Mando auguri per una ritforia nel 
rinnovo del contratto ». 

L'operaio sardo calato nella melropoli e co-
stretto a ripartire « perche" non ce la faceva » 
e a riprendere i senticri della pastorizia $ 
Hcino ai suoi iiecchi campaani metallurqici. nella 
battaglia per il contratto. contro il blocco dei 
salari c dei diritti die il movimento operaio 
vuole fare avanzare nel paese II q'wvanp di 
Nuoro ha capito die la lotta operaio in corso 
d legato anche alia sua battapba, quella della 
sua terra dimenticata. per piegare i disegni dei 
padroni aaarappati aH'estfusii'o ohiettivo dei pro-
fitti, per modificare radicalmente la politica di 
aziende come I'Alfa che. perche pubbliche. do-
vrebbero — e lo dice lo stesso ministro Bo -
assolvere una funzione di progresso nella 
costruzione dt rapporti ni/ot'i e pii) cim'li nelle 
fabbriche e che, invece, con il consenso — Mffi 
fatti — dello stesso ministro Bo. sposano le posi
zioni conservatrici della confindustria. 

Scioperi a Liverno 
e Colleferro (BPD) 

Ieri e rimnsta bloccata la piu grande fabbrica 
metallurgica di Roma: la BPD di Collererro. 
Le astensioni sono state superiori al 90 per cento. 
Gli operai hanno dato vita ad una mnnifesta 
zione alia quale hanno partecipato ! dirigenti 
dei tre sindacati. Oggi, inoltre. sciopcrano per 
24 ore i metallurgici di Livorno. J 

All'ultima assemblea azionaria del monopolio chimico-minerario 

Ratif icata f ra incidenti e 
contrast! la f usione della 
Montecatini nella Edison 

La relazione di bilancio letta dal conte Faina - Dichiarato un utile di oltre 18 miliardi e 837 milioni 
L'opposizione degli azionisti di minoranza - II consiglio di amministrazione denunciato alia magi-
stratura - « Cartello dei voti» delle banche e delle finanziarie - Valerio presidente della Montedison 

e Faina presidente onorario 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28 

Riuniti in assemblea ordinaria 
e straordinaria gli azionisti del
ta Montecatini hanno ratificato la 
proposta di incorporazione nella 
Edison presentata dal consiglio 
di amministrazione. La riunione 
si e protratta per sei ore e mez
zo. Le ragioni della proposta di 
fusione sono state definite dal 
presidente conte Faina con le 
seguenti motivazioni opposte e 
complementari. Eccole: € Dal la-
to Montecatini una impegnata ten-
sione di investimenti. unita ad 
un ingente patrimonio brevettua-
le; dal lato Edison una larga di-
sponibilita di mezzi liquidi. soste
nuta da una solida tradizione fi 
nanziaria ». Tale tradizione risale 
com'e noto alle comode sinecure 
delle tariffe elettnche in regime 
di monopolio. L'esito della vota-
zione finale era scontato. Le sor-
ti della Montecatini erano gia de-
cise fra quattro pareti di uffici 
direzionali di banche e di gran
di finanziarie. Alia minoranza 
azionaria restava poca voce in 
captiolo. Nella sala delle riunioni 
e in due saloncini contigui sono 
affluiti 1109 azionisti rappresen
tanti in proprio e per delega di 
oltre 128 milioni e mezzo di azio-
ni sui totale di 257 milioni del-
l'intero capitale sociale, 

II voto per delega tramite le 
banche ed un cartello di voti pre-
costituito era scontato al punto 
che in un suo saluto al presidente 
conte Faina. verso la fine della 
assemblea. il presidente del gi-
gante della gomma, Leopoldo Pi
relli ha detto: « II mio saluto do
vrebbe awenire dopo la approva-
zione della fusione. ma Siccome 
penso che il risultato sara scon
tato propongo un applauso in 
piedi dell'assemblea». In sala 
cominciava ad awertirsi facre 
odore di bombette puzzolenti che 
qualche azionista ha messo sotto 
i piedi di cbi cominciava a sfol-
lare. 

L'assemblea e stata aperta dal 
presidente conte Faina con la re
lazione del bilancio al 31 dicem-
bre 1963. che si conclude con 16 
miliardi e oltre 837 milioni ri-
spetto a 16 miliardi e 821 milioni 
dell'esercizio precedente. II pre
sidente della Montecatini ha in 
seguito illustrato ii progetto di 
fusione con la Edison ricordando 
i 78 anni di attivita del gruppo 

Egli ha in seguito trattato del
la profonda e rapida evoluzione 
che ha caratterizzato negli ulti
mi tempi i principali settori di 
intervento della Montecatini. Le 
tappe piu recenti di questa evo
luzione sono state riferite alle 
circostanze congiunturali che han
no portato all'accordo con la 
Shell e alia fondazione della Mon-
teshell nel settore petrolcnunico. 

ed alia fusione con la Sade. La 
fusione con la Edison e stata quin
di definita « il coronamento di un 
lungo programma >. 

II conte Faina ha poi illustra
to le ragioni per cui solo dei 
grossi impianti integrati possono 
consenlire nell'indusu-ia clumica 
di base una produzione di massa 
e di qualita a basso costo. E 
cid soprattutto in rapporto al con 
tinuo - allatgamento dei mercati 
che agiscono nel senso di acco-
munare in un unico sistema mon-
diale tutti gli scambi. Da queste 
premesse il relatore 6 passato 
alia necessita delle concentrazio-
ni sia fra imprese europee che 
statunitensi. I vantaggi della fu
sione Montedison sarebbero de-
rivati da produzioni che si svol-
gono nell'ambito degli stessi ci-
cli produttivi. 

Fra i vantaggi della fusione il 
relatore ha sottolineato in se
guito un aumento notevole delle 
quote di partecipazione alle pro
duzioni della CEE. specie negli 
intermedi fondamentali. fertiliz-
zanti. materie plastiche e fibre 
sintetiche. L'elaborazione di un 
programma unico di investimenti 
nell'ordine di centinaia di non 
meglio specincati miliardi do\Teb-

be consentire inoltre una utiliz-
zazione piu efficiente dei mezzi 
disponibili, anche per potenzia-
re il settore della ricerca. Inline 
il relatore ha spiegato che la fu
sione awerra per incorporazio
ne della Montecatini nella Edi
son per ragioni fiscali relative ad 
un prestito ohbligazionario di ol
tre 60 miliardi emesso dalla 
Edison. 

La discussione ha in seguito 
impegnato 26 azionisti — alcuni 
dei quali hanno sporto denuncia 
alia Magistratura contro il Con
siglio per le modalita della fu
sione — ed e stata punteggiata 
da diversi incidenti. mozioni. per 
tutta la durata del suo lungo 
svolgimento. I punti sui quali si 
sono manifestati i piu vivaci dis-
sensi riguardano la ragione del 
concambio (13/10 adottata dal 
Consiglio. la presenza di quattro 
rappresentanti deU'IRI nel nuo-
vo consiglio della Montedison 
eletto sabato scorso nell'assem-
blea incorporante della Edison, 

Altri azionisti sono intervenu-
ti sulla permanenza o meno della 
Shell nella Monteshell dopo la 
incorporazione della Montecatini 
nella Edison e sulla futura sta-

L'on. Donat-Cottin solidole 
con i licenziati dalla FIAT 

TORINO, a . 
L'on. Donaf-Cattin si • Incon

trato oggi davanti alio stabili-
menfo FIAT Ricambl con I lavo
ratori • gtl orsanlzzatori sinda
cati che hanno cretto una • Tenda 
dalla liberta • e protesfano da 
alcuni giorni contro I llcenzla-
mcntl di membri di Commissione 
interna della FIM-CISL declsi dal
la FIAT. 

Al termlne delfirtconfro il sot-
tosegratarlo alle Parteclpazlonl 
statall ha dichiarato: c Ai lavo-
rated membri di Commissione 
Interna colplti dalla FIAT col 
llcenilamento deve andare la piu 
viva ed operante solidarleta per
che I prowedlmentl adottatl del
l'azienda allineandosl con quello 
precedente della RIV, hanno glo-
bale carattere di rappresaglia e 
di intimidazione. 

c La tenslone che si crea ha 
riflessl motto gravl e — se non 
vi fosse alcana reazlone efltcace 
— darebbe un celorito equtvoco 
anche al cantesto politico nel qua
le a consentita. Per quella che 
si rlnette sulla ml * piu dlratte 

responsablllta, la aziende a Par
tecipazione statale, qualsiasl pos
sa essere II particolare awiso 
dei loro dirigenti, non devono 
renders! corresponsabill dell'alte-
razione dei rapporli sindacali che 
il grande capitale privato sta ope-
rando a partire da Torino, nella 
convinzione die il cenlro-sinistra 
sia In vendita. Le aziende a par-
tecipazirna statale devono percid 
trevara al piu presto un punto 
41 incontro nella vertenza per 
II contratto del metalmeccanicl e 
conclude rl a. 

« Sui piano del diritti sindacali 
sono dell'awlso che se le posi
zioni delle orgsnluazlonl del la
voratori foisero unlncafe potreb
be essere data una reale tutela 
el militant! del sindacato dalla 
prepotenza padronale. Prima dl 
respingere le proposte di stru-
menti legislatlvl, sara opportuno 
valutare concratamente dl quali 
altri dawero si disponga per evl-
tare che la piu brlllantl teorle 
si costruiscano sulla pelle del la
voratori senza difesa contro la 
rappresaglie >. 

bilita dell'occupazione del per
sonate. L'azionista Cenci ha par
lato a nome degli agricoltori 
abruzzesi vittime della Edison e 
della Montecatini. c Abbiamo ac-
quistato azioni Edison e Monte
catini una ad una — ha detto — 
per riprenderci parte di quello 
che ci e stato tolto ». Ed ha ri-
cordato che I'anno scorso. nono-
star.te l'opposizione dei due mo-
nopoli gli agricoltori nuscirono 
a comprare all'estero un carico 
di perfosfati alia meta dei prez-
zi d'imperio praticati in Italia 

A questo azionista il conte Fai
na ha risposto di non credere 
che la poco fortunata vita della 
agricoltura sia da imputarsi alle 
industrie. Ed ha aggiunto che la 
produzione di fertilizzanti nazio
nale e moderna e a basso prez-
zo. Tale dichiarazione non trova 
comunque riscontro nelle pre
cise contestazioni deH'azionista 
Cenci e dei contadini. 

In merito al concambio stabi
lito fra le azioni per la fusione. 
il relatore ha affermato che esso 
sarebbe equo e che e stato sta
bilito in base ad un arbitrato 
proposto dal presidente della Me
diobanca prof. Angelo Cuccia. 

A proposito della permanenza 
della Shell nella Monteshell. dopo 
la fusione della Montecatini con 
la Edison, il conte Faina ha di
chiarato che esiste la possibilita 
per la Shell di ridurre la pro
pria partecipazione nella socie-
ta comune. « Al punto in cui ai 
e — ha dichiarato il presiden
te — non pos-so che auspicare la 
ukeriore prosecuzione di una 
proficua collaborazione. pur sen
za escludere che il gruppo Shell 
possa decidere diversamente». 

Sulla stabilita dell'occupazione 
il conte Faina ha detto: « E" no
stro desiderio non di ridurre i 
nostri dipendenti ma di accre-
scerlo*. Ma tali desideri sem-
brano contrastati dalla Edison 
che ha gia messo in strada un 
migliaio di siderurgici della Co-
bianchi di Omegna (Novara). 

Ai vivaci interventi che hanno 
trattato della fase preparatoria 
della fusione il presidente Fai
na ha risposto illustrando j ri-
pensamenti che l'hanno portato 
ad accoglierla nella sua attuale 
definizione. Egli ha poi ribadito 
I'asscnza di interferonze politi 
che fra lo scetticismo di molti 
presenti e Tcvrntuale esiMrnza di 
« consorzi di voti ». 

Dopo il saluto promosso al pre 
sidente usccnte. da leopoldo Pi
relli, le cariche sociali sono sta
te rinnovate per acclama zione. 
L'applauso ha di fatto conferm.r 
to 1'ing. Giorgio Valerio alia pre-
sidenza della Montedison c del 
conte Faina alia presidenza ono-
raria della nuova socicta. 

I l l* Hfl. 
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