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GU INDIRIZZI PROPOSTI ALLA CISL I UIL PER LA COSTRUZIOHi DUL'UNITA' ORGANKA 

La CGILe l'autonomia 
II Direttivo confederale conclusosi mercoledi ha approvato due 
documenti che precisano le posizioni CGIL, sostenute negli in-
contri con CISL e UIL, sulla funzione del sindacato nella societa 
e sull'autonomia sindacale. Dato I'interesse dei documenti nel-
I'attuale dialogo, li pubblichiamo iniziando dal secondo. Eccone 
il testo, che elenca i principi cui richiamarsi per realizzare nel-

I'autonomia l'unita sindacale organica 

*|\ Un'organizzazione . sindacale 
' ' u n i t a r i a che raccolga nelle 

site Tile, in piena eguaglianza di 
diritti e di doveri, lavoratori di 
ogni orientamento politico ed 
ideologjco. che non jmplichi scelte 
ideologic-he e comporti l'accetta-
/.ione e la coerentc attuazione del 
priticipio deH'autonurnia del mo-
vimento sindacale dal padronato, 
dai governi c dai partiti. 

Q\ L'autonomia dal padronato. 
» dai governi e dai partiti e 

una eondizione necessaria all'uni-
ta del movimento sindacale. Ma 
e. nel contempo, eondizione fon-
daincntale per la libera esplica-
ziono delle sue peculiari funzioni 
di difesa e di affermazione del-
I'interesse e dei diritti di tutti i 
lavoratori e eondizione fondamen-
tale del suo libero contributo al 
progresso economico. sociale e 
democrat ico del Paese. 

Q\ La coerentc attuazione del 
**' principio di autonomia del 
sindacato comporta innanzi tutto 
la defmizione autononia e demo-
cratica dei suol progranimi ge-
nerali. delle sue politiche e delle 
sue piattaformc rivendieativc. 
Cio significa che l'elahorazione 
dei progranimi e delle politiche 
sindacali esclude. oltre che le 
scelte di materia ideologica. ogni 
interferenza politica e organizza-
tiva di forze cstcrne al movi
mento sindacale. La partecipa-
zione del sindacato ai dibattiti. 
ai confronti e alia circolazione 
dolle idee fra le varie forze po
litiche e sociali del paese. deve 
essere necessariamente attiva. 
specialmente nei problemi che 
In trovano direttamente impe-
pnato. Cio deve avvenire senza 
limitazione alcuna neirautonomia 
e nelle sue scelte responsabili. 

Questo significa. per il sinda
cato. formazione autonoma della 
conoscenza delle condizioni e dei 
problemi reali c fondamentali 
delle classi lavoratrici del pae
se da realiz/are soprattutto at-
traverso mi vasto e democrat ico 
rapporto tra sindacati e lavora
tori. Punti di riferimento costan-
te per la elaborazione degli oricn-
tamenti generali e [Kirticolari del 
sindacato sono i principi di pro
gresso sociale e clemocratico che 
lo ispirano; sono i suoi stessi fini 
istituzionali di conquistare alle 
classi lavoratrici. attraverso la 
azione sindacale, un rnaggiore 
benessere. piu ampi diritti sinda
cali e democratici e la loro par-
tecipazione autonoma alia vita 
cconomica e sociale del paese. 
L'autonomia delle scelte compor
ta per il sindacato Pattuazione 
di tin metodo coerentemente de
mocratico che permetta una va
st a ed intensa partecipazione dei 
lavoratori associati a tutte le sue 
decisioni. l'amnio e sereno con-

, front o delle idee. la formazione 
autonoma e la libera scelta dei 
grupni dirigenli. la capacita di 
autofinanziare le proprie attivi
ta. mediant? le quote associati
ve dei suoi iscritti efl eventuali 
contributi volontari rici lavora
tori: l'autonomia del sindacato si 
arferma in questo modo come 
tin importante strumento di piu 
vast a partecipazione dei lavora
tori alia vita cconomica e socia
le. un importante momento dello 
sviluppo della vita democratica 
del paese. 

A\ L'esigenza tradizionale e fon-
' damentale dell'autonomia del 

sindacato nei confronti del pa
dronato prende oggi un suo par-
ticolare valore determinato dai 
riflessi che lo sviluppo della so 
eictn industrial? e l'estender<i 
delle moderne tecnirhe produtti-
ve e di nuovi melodi di organiz 
zazione del lavoro hanno avuto 
ed avranno sulle condizioni di la 
voro materiali c morali dei la
voratori. L'a7ione padronal? uti-
lizza oggi infatti alctine ohictti-
ve esigenze di nuovi metodi di 
organizzazion? del lavoro per im-
porre un maegior? sfrnttamento 
del lavoro. Tale azione si svol-
ge perft nel quadro piu vasto e 
di lunga prospettiva di una p<v 
liticn padronale che e te^a a mo-
dificare a «uo vantaceio alcuni 
aspetti fondamentali del rapnor-
to di lavoro. a Niibordinare orda-
nicamente i lavoratori ed il mo 
vimento sindacale ai «uoi propri 
p:ani eronomiri e nrodnttivi e a 
stroncarc. nelle aziende e nel 
pae'C. o?ni fondainen?a!e furf-'o 
no del movimen'o "^"d.iralc. Per 
oueste racioni la dife*a e l'af-
fermazione deH'airtonoTiia del 
sindacato rispotto al padronato si 
identifica con l'azione per 1'esi-
stenza stessa del sindacato. 

» I1 sindacato. in quanto orga-
nizzazionc unitaria che rag-

gruppa lavoratori di ogni ten-
denza politica. non pud e non 
deve interferire nello scelte che 
le rappresentanz? politiche e par
lamentari. neirambito costituzio-
nale. compiono in materia di for-

' mazione c di composizione doi go-
' verni. Per le stcss? ragioni la 

composizione politica dei Covcr-
, ni non puo intaccare Tautonom-a 

delle scelte del sindacato. In 
quanto organizzazione unitaria ed 
Autonoma. il sindacato non e in 

• general?. ne tanto meno ap-iori-
sticamentc. con le maceioranze 

, « con le opposizioni parlamenta 
ri. Ogni pronunciarrento. osfni d---- j 

. cisione di governo ed ogni di-
hattito parlamentare che riguar-
dano sostanzialmente i suoi obiet-
tivi e la sua politica cconomica. 
•<ociale ? democratica. pongono 
fl movimento sindacale di fronte 
al dovere di csprimere il suo 
autonomo c responsabile giudi-
*io e di operate coerentemente 
per sostenore. modificare od osta-
colare. a seconda dei casi. le «o-
luzioni prospettatc. 

I-a elaborazione autonoma dei 
profframmi e oVlle politiche sin 
dacali. rairtonomia del sindacato 
nei confronti dei governi. non 
puo tuttavia rinviare o limitare il 
rapporto del sindacati coj nub-
blicl poteri ai soli momenti doci-
sionali. L'autonomia del sindaca-
•s si proietta in tali rapnorti co-
tm mmo e strumento di contri

buto permancnte, autonomo spe-
cifico, del movimento sindacale 
alia formazione delle decisioni 
dei pubblici poteri, come un am-
pliamento e una nuova via della 
partecipazione delle classi lavo
ratrici alia elaborazione della po 
litica cconomica, sociale e demo
cratica come uno strumento di 
arricchiinento e di niaggiorc ar-
ticolazione della vita democrati
ca del paese. In questo senso i 
dibattiti parlamentari e la par
tecipazione ad essi dei dirigenti 
sindacali nella quahta di parla
mentari appartenenti a questo o 
a quel gruppo. e quindi sostan
zialmente soggetti alia disciplina 
dei gruppi di appartenenza men-
tre non risolvono il problema del 
contributo autonomo che il sin
dacato puo dare alia formazione 
delle decisioni e delle leggi. apre 
il problema delle incompatibility 
tra mandati parlamentari e ca
liche sindacali. Occorre evitare. 
da un lato le dircttc o indirctte 
inteiTeren/e dei gruppi parlamen
tari. e quindi dei partiti, nella 
politica dei sindacati: e dall'al-
tro lato che I'impegno autonomo 
e unitario del sindacato possa 
condurre. in sede parlamentare. 
alia formazione di gruppi sostan
zialmente indipendenti ed auto-
nomi dai gruppi di appartenenza 
e salvaguardare la natura emi-
nentemente politica del Parlamen-
to. Le recenti esperienze di dif-
ferenziazione di una parte dei 
parlamentari dirigenti sindacali 
dalle posizioni dei loro rispettivi 
gruppi confermano che il proble
ma delle incompatibility fra ca
liche sindacali e mandati parla
mentari va risolto con decisione 
e coerenza da tutte le organizza-
zioni sindacali e. per i riflessi 
che esso ha sulla funzione degli 
organismi rappresentativi. anche 
dalle forze politiche democra
t i z e . 

Nasce cosi il problema di ga-
rantire al sindacato delle ntiove 
autorevoli sedi di rapprcsentan-
za che rendano possibile il pieno 
svolgimento della sua fun/ione 
autonoma rispetto alle forze di 
governo. nel corso stesso della 
formazione delle decisioni. Su 
questa linea una modifica so-
stanziale potrebbe essere api'or-
tata alle funzioni rappresentati-
ve del CN'KL nel senso di una 
loro amplificazione e rnaggiore 
qualifieazione. nel senso di un 
rapporto diretto del CNEL con il 
Parlamento e piu particolarmen-
te con le commission! perma
nent! impegnate nei problemi 
economici e sociali. II CNEL do-
vrebbe tuttavia restare un orga-
nismo consultivo e lasciare al 
Parlamento le sue primarie fun
zioni decisionali e legislative. 
Queste proposte p^pssono essere 
esaminate. unitariamente ad al-
tre che permettano e favorisca-
no un rapporto piu intenso del 
movimento sindacale coi pubblici 
poteri e con le forze politiche e 
cio anche attraverso una rnag
giore partecipazione del sinda-

LOTTE 

Medici 
Poslini 

Teleionki 
I sindacali poitelegrafonlci 

CGIL e U I L hanno confermalo 
per martedi lo sciopcro di 24 
ore negli ufMci central) e prin-
cipali, dopo un incontro negalivo 
al minislero delle Posle. Queste 
le modalita: dalle ore 0 alle 24, 
uftlci centrali e principal!; dalle 
20 di lunedi alle 20 di martedi 
i « viaggienli >. I postelegrafonici 
rivendicano gli incentivi del 19tf. 

CENTRALI LATTE — Nelle 
centrali del lalte municipalizzate, 
sciopero unitario per 24 ore, sa- { 
bato 27, in seguito alia rottura ; 
delte trattalive per il rinnovo i 
del contralto, causata dal rifiuto •• 
della F i A M C L A F di disculere la ! 
revisione dei contralti inlegralivi 
aziendali (premi, qualifiche, pro-
mozioni, aumenli di rnerito, li-
velli d'occupazione). 

M E D I C I P R E V I D E N Z I A L I — 
Iniziata ieri la prima fase dello 
sciopero articolato dei medici pre-
videnziali, che si concludera il I f . 
La seconds fase prevede asten-
sioni dal lunedi al venerdi cfognl 
settimana, a partire dal 19. 

BANCARI — Massicci scioperi 
di 72 ore, sono stati proclamat: 
dai sette sindacati dei 110 mila 
bancari per i salari e gli or an. 
Astensioni articolate avranno luo-
go II 15 e U , il 19 e 20, e il 22 
e 23. Venerdi 30, astensione na-
zionale. 

T E L E F O N I C I — Fra il 14 e 
il 30, nuovi scioperi dei IS mila 
telefonici SIP. l/hanno deciso i 
sindacali dopo la rottura delle 
trattative per il contralto. V i sa-
ranno due giornate di scioperi 
articolati regionali o interregio
nal!. Uno sciopero nazionale di 
24 ore e gia stato eftettuato il 
primo giugno. 

E N T I LOCALI — Nella riunio-
ne di mercoledi con i sindacati 
degli Enti locali, il rappresen-
tante del governo ha informato 
che una risposta decisiva in rne
rito alia intangibilita dei tratta 
menti (decurtati dalle CPA in 
ben 40 province) e al congloba-
mento verra data en tro il H . 
I I prircipio dell'intangibilita del 
trattamenti e per i sindacati de-
cisivo al fini della soluzione della 
vertenza. Per la sistemazlone del 
personate fuori ruolo, Indennita 
fine servltio, determlnaiione del
ta controparte e stata promessa 
una solution*. 

6) L'ai 
w / pari 

cato alia gestionc di alcune isti-
tuzioni dedicate ad attivita so
ciali che per i lavoratori sono 
di primaria importanza. 

iiitonomia del sindacato dai 
rtiti trova nell'elaborazio 

ne autonoma e democratica dei 
suoi progranimi e delle sue poli
tiche la eondizione fondamentale 
per la sua attuazione. Essa deve 
tuttavia trovare la sua compiu-
te//.a, la garanzia della sua coe
rentc attuazione, oltre che nelle 
incompatibility tra funzioni diri
genti sindacali e mandati parla
mentari anche nelle incompatibi
lity fra le cariche sindacali e 
quelle executive dei partiti. Que
ste incompatibility non possono 
ledere ovviamente il diritto di 
ogni dirigente sindacale e di ogni 
lavoratore a fare le sue scelte 
di fede e di milizia politica. L'at-
tuazione di dette incompatibilita 
sj impone tuttavia al tine di evi
tare che lo stretto intreccio fra 
i due tipi di incarichi incida in 
modo negativo. anche oggettiva* 
mente. sulle scelte autonome de
gli organismi dirigenti delle or-
ganizzazioni sindacali. al fine di 
dare all'autonomia del sindacato 
dai partiti tutte quelle sanzioni 
formali che ne favoriscono e com-
pletano la sua attuazione. 

L'incompatibilitii delle cariche 
sindacali con quelle dei partiti 
non puo riguardare ovviamente 
una sola organizzazione sindacale 
o un solo partito. II movimento 
sindacale autonomo non pud ac-
cogliere posizioni che possono as-
sumere un significato discrimina-
torio nei confronti di un deter
minato partito o che come tali 
possono essere interpretate. Le 
incompatibilita hanno quindi lo 
stesso valore e significato per 
tutti i sindacati e per tutti i 
partiti. 

Un altro aspetto dell'autonomia 
del movimento sindacale riguarda 
l'esistenza delle correnti sinda
cali. Questa quest ione riflette no-
tevolmente le parlicolari carat-
teristiche dello sviluppo del mo
vimento sindacale italiano. Se e 
vero che le correnti sindacali ten-
dono oggettivamente a qualificarsi 
come espressione della politica 
dei partiti, e anche vero che la 
molteplicita degli orientamenti 
sindacali attualmente esistenti nel 
nostra paese pud dare alle cor
renti stesse un contenuto esclusi-
vamente sindacale. L'esistenza di 
tre grandi organizzazioni sinda
cali non e infatti riconducibile a 
una pura e semplice espressione 
della politica dei partiti ed e di 
per se stessa una prova di una 
diversita di orientamento sinda
cale che non riflette la diversita 
esistcnte fra i partiti politici. 
Una grande organizzazione uni
taria che abbia nel suo seno la
voratori e tendenze che si richia-
mano agli orientamenti tradizio-
nali del movimento sindacale pud 
dunque trovarsi di fronte a un 
problema di correnti che non si 
identifica con il semplice supera-
mento della teoria e della pratica 
della « cinghia di trasmissione ». 

Un'organizzazione sindacale uni
taria basa la sua unita sull'accet-
tazione e sul sostegno. da parte 
dei suoi aderenti. del suo pro-
gramma. della sua concezione del
le funzioni del sindacato nella 
societa nazionale e della sua po
litica sindacale generale. Ma non 
potra e non dovra impedire la 
formazione al suo interno di po
sizioni diverse e contrastanti. la 
naturale alternanza di maggio-
ranze e minoranze intorno a sin-
goli problemi dell'attivita sinda 
cale. la piu ampia liberta di 
espressione c di affermazione di 
tali orientamenti. Cio non signifi 
ca che la di\ers;ta delle posizioni 
dehba necessariamente portare 
alia costituzione di correnti cri-
stallizzate. Occorre prendere atto. 
tuttavia. che in determinate si-
tuazioni esse possono costituire 
un particolare momento della vita 
democratica interna del sinda
cato. momento che il sindacato 
deve tendere decisamente a su-
perarc. nel quadro piu ampio del-
lorganizzazionc della democrazia 
interna del movimento sindacale. 

Lotta CGIL-CISL-UIL nel settore 

del materiale ferroviario 

POZZUOLI IN SCIOPERO 
GENERALE PER L'AERFER 

AH'astensione hanno partecipato anche gli operai della Olivetti, Pirelli, 
Sumbean oltre ai dipendenti dei trasporti pubblici 

Dal nostro inviato 
POZZUOLI. 8. 

Ofio'i Pozzuoll ha vissuto una 
grande aiornata di lotta die lia 
ricordato quelle del 19581960. 
quando oli scioiieri generali si 
tiuccedevano per difendcrc dalla 
smobilitaz'tone il silurificio e gli 
stabilimenti meccanici. 

Oggi lo sciopero generate di 
3 ore era per difendere I'Aerjer. 
una azienda i cui 700 lavoratori 
sono ormai da una settimana a 
orario ridolto per « mancanza di 
commesse ». ma in rcalta pcrche 
nei piani di riorganizzazione del 
settore ferroviario pubblico lo 
stabilimento di Pozzuoli. sorto 
appena nel '60. e destinato ad 
essere fortemente ridimensionato 
se non addirittura soppresso. E' 
cio che viene viinacciato per le 
OMFP di Pistoia (dell'IRl) e per 
la SACFEM di Arezzo (della 
Bastogi). 

Lo sciopero generale — procla -
mato da CGIL. CISL e V1L e 
al quale hanno partecipato an-
die gli operai della Olivetti. Pi
relli. Sumbean oltre ai dipen
denti dei trasporti pubblici — 
lia avuto inizio alle 12 quando i 
commercianti. risi>ondendo all'ap 
pello dei sindacati — hanno chiu-
so i ncgozi e non li hanno piu 
riaperti. Poi alle 15 ha avuto 
inizio Vuscita anlicipata delta 
maestranza dello stabilimento. 
Dalla strada che porta a Baia. 
dove ha sede la fabbrica. pas-
sando davanti alia Sunbeam i 
cui lavoratori sono anche essi in 
sciopero da alcuni giorni. e da
vanti at capannoni vuoti di una 
acciaieria ora chiusa. i lavoratori 
dell' Aaerfer. tutti quanti gli ope
rai e gli impiegati, con alia 
testa i dirigenli sindacali. si 
sono portati al centro citladino 
dove ha avuto luogo la manije-
stazionc. 

Per circa due ore il corteo, 
che inizialmente era di mille per-
sone. ma che mano a mano e di-
ventato piu compatto e numeroso, 
ha giralo per le strode della cit-
ta. Sui muri i manifesti sinda
cali si accompagnavano a quelli 
di solidarietd dei commercianti. 
e dellAmministrazione di sini
stra che confermava I'impegno 
preso in Consiglio comunale (an-
data a Roma di tutti i consiglieri. 
al Parlamento e al Governn) per 
chiedere la revoca della riduzione 
dell'orario e quindi un impegr.o 
preciso e posilivo sullo sviluppo 
della azienda. 

Questa volta a Pozzuoli — e lo 
hanno dimoslrato Vadesione r/i 
massa alia manifestazione di 
oggi. la forte partecipazione alio 
sciopero generate, terminato con 
un comizio in piazza, il fatto che 
tutti si sentissero coinvolti dalle 
vicende di quelli dell'Aerfer — 
nessuno k disposto a tollerare 
quanta e successo con la Saimca 
alia cui chiusura doveva far se
guito — come si era impegnato 
il ministro delle parlecipazioni 
statali — una nuora unita pro-
duttna. 

Ma oggi nella zona Flcgrea non 
solo non £ sorto un nuoro stabi
limento. ma si ha tutta Vimpres-
sione che si intende togliere a 
questa zona — die ha gia perso 
tanto nel giro di questi ultimi 
anni — anche quello stabilimento 
che al momentn del suo insedia-
mento. nel '60. era destinato a 
diventare il centro meridionale di 
produzione pubblica di materiale 
ferroviario. Contra questa pro
spettiva si battono quelli della 
Acrfer cd in questa lotta. lo Tian-
visto oggi. essi non sono soli. 

Lina Tamburrino 

Aperto il congresso 
dei dipendenti 

della Banca d'ltalia 
Ieri mattina a Roma, presso 

l'Hotel Universo. hanno avuto 
inizio i lavori del VI congresso 
nazionale dell'Unione sindacale 
tra il perosnale dell'Istituto di 
emissione: sono presenti 200 de-
Iegati in rapppresentanza di ol
tre settemila iscritti. La rela-
zione e stata svolta dal segre-
tario nazionale Paolo Andreini* 
che ha tratto un bilancio — de
finite positivo — dell'attivita 
svolta. L'unita realizzata nel sin
dacato ha consentito di realiz
zare un lusinghiero bilancio e 
di programmare un positivo pro-
gramma. 

Proposte 
CGIL-CISL-UIL 
alio RAI-TV 

Si sono riuniti ieri i compo-
nenti del comitato interconfede-
rale CGIL-CISL-UIL incaricati 
di elaborare un piano di pro
poste i>er la RAI-TV, riguardanti 
le trasmissioni sindacali. Que
sta iniziativa. presa dalle tre se-
greterie confederali. nel corso 
dei recenti incontri, tende a ren-
dere piii organico e piu ampio 
il rapporto tra le tre organizza
zioni sindacali e la RAI-TV. A 
tal fine i segretari confederali 
Mosca (CGIL). Cavezzali (CISL) 
e Benevento (UIL). hanno esamt-
nato un primo schema di do-
cumento che sara presentato al 
presidente e al direttore della 
RAI-TV. 

Forte lotta articolata 

Tessili: 
lavoro troppo 
paga poca 

Manifestazione e comizio unitario a Monza con 
i dirigenti camerali • Alte astensioni ovunque 

La eondizione operaia di fabbrica 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

c Lavoro troppo, denaro po-
co *. Lo « slogan > e risuonato 
questa mattina. per le vie di 
Monza. in un lungo corteo di 
giovani operai tessili. nel fra-
stuono di canti e (ischietti. Cera 
lo sciopero nella Brianza. la re-
gione < bianca > per ventimila 
lavoratori. E' iniziato alle 10. 
A mezzogiorno si e concluso per 
riprendere nel pomeriggio. altre 
due ore. La battaglia dei 350 
mila tessili per il contratto e 
giunta al sesto mese. Ora la 
lotta si e fatta piu incisiva: scio
peri a singhiozzo per colpire 
di piu il padrone e perderc meno 
salario. manifestazioni in piazza. 
appello alle altre categoric. 

Oggi. fermate si erano avute 
anche a Milano (<Mr;>. Como 
(93). Vare.-* (95). Gori/ia (80). 
Pordenone (100). BcrSamo (98i. 
Pisa (alia Marzotto 97). 

« Viva l'unita sindacale ». di-
ceva un cartello in testa al cor
teo. preannunciando il comizio 
unitario. St a volt a hanno parlato 
i dirigenti delle organizzazioni 
* orizzontali >. the raggruppano 
tutte le categoric: Bonaccini. 
scgretario della Camera del La
voro di Milano: Romei. scgreta
rio dell'Unione Provincial CISL: 
Polotti. scgretario provinciale 
UIL. La lotta dei te=sili — 6 

Dibattito a « Tribuna politica » fra sindacalisti e padronato 

Perche non viene aff rontato 
il problema dell'occupazione 

I rappresentanti del padronato cercano di far sparire i disoccupati con 
giochetti statistici — Le indicazioni dei sindacati 

Ch amait a d.scutere sul modo 
di ehminare la disoccupazione, 
i rapprcscr.'.ar.ti delia Contndu 

cupati. Chi sor.o le decine d: 
mighaa di uomim ralidt che. 
nelle slag;oni non di punta. si 

ttnalRotar.o Toscarti), Confa | oifrono sulle piazze aclla Pu 
cncoliura {Orlar.d, Contuccii e aha per un lavoro qualsias,': 
ConjcommcTC.o (F.dnardo Pore 
na) si sor.o preseniati irn a 
Tnbjna politica (TV, ore 22) 
fcr dchiarare. giocando sulle 
parole, che il problema non esi-
sie. Ha cominciaio lo stes?o 
prescntatore. Willy De Luca, 
per dire che il 2.5 per cento di 
disoccupati ufficiali del 1963 
«era praticamente vicino alia 
ptena occvpazionc >: 3 5 per 
cento vuol dire mezzo milior.e 
di lavoratori attivi senza laro-
rn in pcrmanenza. svssidiati cor, 
400 lire al giorno: un dramma 
umano di raste proporzioni. Tut
tavia quel dramma. in termini 
tecnici. si chiama d'.soccupazio-
ne fnzionale: si arrangi d tele-
spettatore a capire perche un 

qual 
Orlandi Contucci r.on U cono-
sce. Le statistiche della preri 
denza sociale ci dicono. i::ollre. 
che r.el 1966 un ra-.iione e 400 
mila braccianti arver.lizi hanno 
larorato circa 110 g:ornaJe su 

I 300 larorative rimanendo disoc
cupati per oltre meta dell'anno. 
Anche questi VOrlandi Contucci 
non U conosce (e cita. a suo so
stegno. il gorematore della 
Banca d'ltalia Guido Carli. che 
eridentemente non li conosce 
nemmeno lui). Orlandi Contucci 
conosce. inrece. le gozzovialie 
che si fanno i braccianti agri 
coli « j cui saiari. ha detlo, so 
no aumentati di 200 rolte rispet
to a] 193$ > raggiunoendo la 
astronomica cifra di 70 mila li 

solo tollerabile. ma addirittura 
ineritabile. 

Piu grosse di tutte, in ogni 
modo. le ha contate VOrlandi 
Contucci. Fatti e rifatti conti, 
secondo lui nell'agricoltura non 
ci $ono pifl di 50-55 mila dtioc-

fatto del genere sarebhe non re al mese: non si e contenta'o 
solo di prendere a base I'anno 
di salari piu bassi di tutto il 
rentennio fascista (Vunico punto 
di paragonc ritenuto ral'ido. a 
quanto pare-, dalla Confagricoltu-
ra), ma ha bleffato: perche lo 
indict 300 si raagivngi sole hi-

cluder.do gli asscgni Jamilian 
che i braccianti prima non are-
rano: col salario vero e propria 
Vwdice scende a Jf-0. 

Saturalmenie. il dibattito ha 
rrcr<vf.'fo i problemi dt fondo. 
M;chelc Giar.notta (CGIL) ha 
r.levato che < Vobbiettivo della 
piena occupazione non pud esse
re affidato alia spontancitd del
le decisioni imprenditoriali. ma 
deve essere un obbiettiro della 
volonta politica dello Stato». 
Ruggero Ravenna (UIL) ha de-
nunciato che la disoccupazione 
industriale. spesso. e « una con-
seguenza degli aumenli dei Tit-
mi di lavoro c delVimpiego e-
stremamente intenso dei lavora
tori nelle aziende >. .Vico.'a De 
Pamphlis (CISL) ha richie 
sto < un mutamento della poh 
tica imprenditoriale che sposti 
la pohtica degli investimenti da 
quella di oggi, basata sull'uti-
lizzo dell'impianto. alia diffu-
sione delle attivdA produttire, 
specialmente nel Mezzogiorno >. 
.Aroomcnfi tutti che j rappresen
tanti del padronato non hanno 
potuto confulare. 

stato detto — non e una lotta 
isolata. Siamo pronti — ha di-
chiarato Bonaccini — a impe-
gnare tutta la forza del movi
mento sindacale. 

II I9GG e stato un anno d'oro 
per i padroni tessili. Hanno 
v riorganizzato ». « ristrutturato *, 
licenziato. aumentati i ritmi di 
lavoro. resa piu rigida la disci
plina. Tutto questo in due dati 
rammentati da Romei: produzio
ne cresciuta del 17.9 per cento. 
occupati diminuiti del 7 per cen
to. Ma i padroni resistono alle 
rivendicazioni unitarie. Le no-
stre richicste — ha detto Polotti 
— tendono a una societa piu 
giusta. E un'operaia aveva sent-
to sopra un cartello: « \j\ ridu
zione dell'orario di lavoro fa\o 
risce I'occupazione *. La lotta 
dei giovani operai tessili si sal-
da alia lotta di migliaia di gio
vani che bussano alle porte del
le fabbriche. 

K" una battaglia combattuta con 
Osirema vivacita: ieri. al VaHe 
Ticino di Vittuone lo sciopero 
articolato si e trasformato in 
sciopero per l'intera giornata — 
ed era il giorno di consegna della 
busta paga — per protesta con
tra il crumiraggio favorito dal 
padrone. Oggi e rimasto bloccato 
anche il BBB di Concorezzo. do-
\ e non esiste piu la Commissio-
ne interna e dove, nei reparti. si 
aggirano squadre * speciali > con 
fasce rosse al hraccio e la <=igla 
cialla CD (Comando Discipli
na).Le oixraic arrivano in fat) 
brica su autotorriere che si 
apmno solo all'interno della 
az.enda. evitando i < picchetti » 
rirgl, at tui ; t i ai cancelli. Cosj 
ogci i * picchetti » si sono tra-fe-
nti nolle diverse stazioni di 
partenza... 

< Ai " r ings" della BBB — 
racconta un'operaia — prima do^ 
vevamo fare con 200 fusi: poi ne 
hanno messi altri 200; poi an-
cora 200; ora c la carica dei 600 
Non hanno rispettato il contratto* 

< Xon si illudano gli industria-
h ». ha detto ancora Bonaccini 
d.irante il comizio: «la realta 
cambia nel paese >. ha detto 
Romei. e l.e richieste dei tessili 
— aumento dei salari. riduzione 
dellorario. aumento del potere 
contrattuale — si collcgano a ri 
vendicazioni di tutte le catego
ric >. ha detto Polotti. Interne, i 
tre dirigenti sindacali hanno re-
sp:nto :1 tcntativo di operare di-
visioni e determinare * incer-
tezze >. su cui punta la Confm 
dustria. * Non vogliamo nemme 
no mediazfoni fa«ulle >. ha detto 
Bonaccini. < Non chiediamo arbi-
tri o mediatori >. ha aggiunto 
Romei. «II govemo semmai si 
pronunci a favore delle rivendi
cazioni dei tessili > ha aggiunto 
Polotti. 

I.a lotta continua: domani a 
I-egnano altra manifestaz;one de: 
tessili. Nel milanese. primo suc
cesso. prima incrinatura nel 
fronte padronale; Bassetti. sotto 
i colpi degli scioperi. ha voltato 
le spalle ai suoi colleghi c ha 
firmato un 2ccordo. che prevede 
tra Taltro: 40 ore pagate 48 alia 
settimana. IB giorni di ferie. 
6 per cento di aumento salariale 
piu 4 per cento ai non eottimisti. 
II contratto « sj pu6 > fare. 

Bruno Ugolini 

II Congretso dell'ANFE 

I veri assenti: 
gli emigrati e 

le loro famiglie 
II l \ ' ('oii(<re».«o nazionale 

di-ll'ANFK (As.«<K'iaziunc iNa-
/ iouale Famigl ie Kmigrat i ) 
svollrsi a Roma dal 24 al 2 6 
maggio, ha dimostrato con o-
gni evidenza il carattere pu-
ramente Mruuietitale, pater-
nalisl ico e non autonomo ma 
siihaltrrno al go \ erno c alia 
D.C, di quesla organizzazio
ne. Difatti , in un momento 
i-oiue I'attuale rarattcrizzato 
da un serio aggravamento del
le condizioni di vita e di la
voro deuli rinigrati italiani 
nei Pae.ii deirKuropa occi-
denlale, e du tin'aciitizzazio-
iie di tutti i problemi dell'c-
inigrazione e ili'll'oi'i'iipiuio-
ne a i u h e in c(iii?eguen/a de
gli elemeii l i di rri>i rcono* 
niiea e sociale ehr persi'tonn 
nella llepuhlilii-a federale le-
ilcsi-a, in Fraiieia, in Hclgio 
e in altri Paesi d' immigra/ io-
ne italiana, il (iongre.'-^o del-
I 'ANFE non ha trovato di 
megl io t h e porre al centro 
dei suoi lavori l'esigenza di 
una politica comune di for
mazione profcssioiuile da par
te «lei Paesi del MIX!. 

Ora, sen/a sottovalularc 
alTatto il problema delta for
mazione e qtialifirnzione pro-
fr.oionale ilei lavoratori emi
grati — problema grosso, tut-
I'ora aperto, e che dimostra, 
fra l'altro, l'inrapacila go\er-
nativa di valorizzare le for
ze di Ia\oro italiane cost ret-
le aU'cinigrazione — e evi-
dente che nella situazione al-
lunlu sono ancora i problemi 
dcll'assistcnza e della tutcla 
tlci diritti e degli intercssi 
piu elcinentari ilei lavoratori 
emigrali c delle loro famigl ie 
(liielli che si pongoiio in modo 
piu acuta e che sollecitnno uiiii 
modificazione radicals della 
politica migratoria atluata dai 
governi awiccttdatisi iinora 
ulla dirczioue del Paese. 

Qtic»la csigenza fondamen
tale c stala sostanzialmente ri-
connsciuta, ml esempio. dalle 
AC.I.l nel ("onveeno di Kru-
xclles dej 1966 rixeiidicando 
a riitlimzioiii' di una uuoia 
politica deU'emigrazionp che 
si'n, quunto a vhinnp globule 
e a iiirzzi disponihili, all'ul-
tpzza delle dimensioni attuali 
del fcmtmeiio e delle esipeiize 
reali rosi come si muitijcsta-
nn nei dixersi Paesi d'immi-
prazione e. prima ancora, nel
le zone di jxirtenzn, con il 
concorso depli Enti I.acalt e 
delle organizzazioni dei lavo
ratori ». 

iNegli al i i del Congre<«o 
del l 'ANFF. non si trova inve-
ce traccia alcuna non solo 
delta r i \endicazione di u n a 
nuova politica migratoria, ma 
neppure di una critica all'o-
perato del governo in questo 
cainpo. 

( ihe significato altriliuirr, 
a questo punto. ai discorsi 
pronunciati al (!niigrc«M> ilai 
sollo^rgrelari O l i \ a e Sali / -
zoni nel piii sciallnt e Imro-
cralico coiiformi<ino? In ef-
fetti. i \ e r i u-M-uli dal tinn-
gres.-o del l 'ANFF. sono stati 
uli rmierati c le Inro fa
migl ie . con i loro problemi 
\ i v i . appas<ionali, drammali-
ri e, al tempo ste.-so. esplo-
si»i . a L'azione dell'AXFE •— 
ha srrilto « / / Popolo » — de-
i e accentuarsi inpratlutto in 
una direzione: niulare I'emi-
granle a cambiare inrntalila, 
ad at ere fidtic.ia nelle nrea-
nizzazioni che istitnzinnal-
mente si nrcuprtrm di lui ». 
K" questo un rnmmrnln sul 
finale non abbiamo nrssuna 
e.-ita/ione a rirliiamarc l . it-
Irn/ione dri lavoratori emi
grali r del le loro famigl ie . e 
che l>cnc e-[irime il paterna-
li*mo e lo strtuncntalismo 
che caratterizzano l'azione 
della !) . ( ' . nei confronti del-
1'emigrazione. ] 

ObletlM t ftogtamml In Je/jio e uissembiugo 

Le prime sottoscrizioni 

per la stampa comunista 
Per 11 lavoratore emigre-

to il partito fe qualcosa di 
piu di quello che sia in Ita
lia: ritrovarsi iriaieme, in u-
na riunione di partito, in 
una festa dell'l/mtu, e come 
ritrovarsi in famiglia, come 
ritrovarsi al paese: il parti
to in questo caso e anche 
la famiglia e la patria stes
sa. 

Questo riteniamo che sia 
il sentimento profondo che 
fa della Campagna per la 
stampa comunista una del
le attivita piii sentite, alia 
quale partecipano tutti i no-
stri compagni e i nostri 
simpatizzanti che lavorano 
all'estero. 

Quest'anno. poi, e'e un 
Impegno nuovo: il traguardo 
delle elezioni del 19(58: per 
cui, la sottoscrizione 1967 si 
fa sotto la parola d'ordlne 
«pro-stampa ed elezioni 
1968 », unendo nell'obiettivo 
sia il contributo da racco-
gliere per YUnitd, sia la rac-
colta da portare avanti. an
che dopo la conclusione del
la Campagna stampa, per il 
«fondo elettorale ». 

Nell'emigrazione se ne 
parla gia da molto; e giun-
gono gia i primi vaglia di 
somme sottoscritte, giungo-
no gli impegni delle orga 
nizzazioni, insieme con le 
notizie sulle intziative in 
corso. 

I compagni del Belgio, 
per esempio, si sono posti 
due obiettivi: l'uno per il 
30 settembre, pari a 12R mi
la franchi belgi, e l'altro 
per il 31 marzo '68, che si 
propone di raddoppiare la 
somma che servira per l'or-

ganizzazione del viaggiodel 
lavoratori emigrati per le e-
lezJoni politiche deU'aprile. 

Fra gli obiettivi regio
nali e in testa la regtone 
del Limburgo, seguita da vi-
cino dalla regione di Liegi, 
che si promette di realizzare 
la Campagna della stampa 
attraverso una grande ini
ziativa in direzione delle 
donne lavoratrici emigrate. 
Tra le Feste deWUnita, gia 
programmate, ci sono quel
le del Bourinage, di Char-
leroi. del Centro, del Lim
burgo e di Liegi. A Tubize 
6 in programma una gara 
bocciofila, per la quale ha 
offerto i trofei il nostro 
giornale. 

Analogo impegno e'e nel 
granducato del Lussembur-
go : un piccolo Paese, con 
un grande cuore. Qui nel 
19fifi, la sottoscrizione per la 
stampa democratica, ha rag-
giunto e superato il milione 
di lire, ma per il '67 I'im
pegno politico e raddoppia-
to, come ha dimostrato lo 
stesso Congresso realtzzato 
nei primi di maggio dai no
stri compagni cola emigra
ti. Fra le iniziative politi
che. e'6 gia in programma 
un'attivita Mlodrammatica e 
l'uscita di un Bollettino 
mensile che rappresenterii il 
mezzo di informazione e di 
rollegamezito fra i nostri la
voratori. 

In Svizzera. per I'impo-
nenza della stessa nostra e-
migrazione in quel Paese, il 
programma e piii vasto e 
piii vario: ci riserviamo di 
parlarne in una delle pros-
sime rubriche. 

Celebrando il decennale del MfC 

si sono dimenlkati del Mezzogiorno 

Gli squilibri destinati ad 

accentuarsi nel futuro 
Alle manifestazioni del 

Campidoglio per i 10 anni 
della Comunitd curopea. 
sono stati esaltati i progres-
si «prodigiosi» raggtunti. 
Con lenfasi richiesta dalla 
circostanza, il Presidente 
Saragat ha affermato che il 
Mercato Comune « ha muta-
to la storia del nucleo piii 
cospicuo dei Paesi democra
tic! dell'Europa continen-
tale occidentale »; e, lascian-
do « agli specialisti la cita-
zione dei dati statistici» 
che dovrebbero dimostrare 
i progressi del passato. ha 
preferito «volger lo sguar-
do al futuro ». In verita. se 
si fossero esaminati meglio 
i dati statistici. si sarebbe-
ro potuti trarre piu profi-
cui insegnamenti. sia per il 
passato che per lo stesso fu
turo. Per il passato. c un 
grossolano errore acconten-

BELGIO: aumento 

delle pensioni 

di vecchiaia 
II Consiglio del ministrl 

belEa ha approvato di re-
cente un aumento delle pen
sioni di vecchiaia per gli 
impiegati e gli operai a de-
correre dal primo gennaio 
1968. 

La pensione degli impie
gati salira da 67.000 frb. * 
72.000 e quella degli operai 
da 51.200 a 58.000 frb. 

Notiziario dalla Svizzera 
Orario ridotto in 
una fabbrica tessile 

Ottanta lavoratori italia
ni e settanta svizzen, oc
cupati in una tessitura di 
Burglen (Cantone di Turgo-

via» sono cost ret ti da alcune 
settimane a lavorare a tem
po ridotto ,a causa della 
soppressione del turno di la
voro del sabato. Inoltre nel 
corso del mese di maggio 
il lavoro h stato sospeso in 
occasione di due «pont i» 
dal giovedi alia domenica, 
senza ricinpero. Tale situa
zione che rischia di fare 
macchia d'olio in tutta la 
industria tessile della Sviz
zera onentale. e determina-
ta dalle difficolta in cui ver
sa questa industria da un 
certo tempo. Difficolta raf-
forzate anche dalla reees-
sione economica nella Re-
pubblica Federale Tedesca 
• che era uno dei piii im-
portanti sbocchi per i tes
sili svizzeri) e dalla sta-
gnazione in altri Paesi. 

La direzione della fabbri
ca intende dimmuire a po-
co a poco 1'efTettivo della 
manodopera impiegata. Vi 
e inoltre da notare che la 
Commissione interna e sta
ta awerti ta dalla direzione 
all'ultimo momento della 
diminuzione dell'orario di 
lavoro. 

Si riunira in luglio 
la commissione mista 

In occasione della sua re 
cente visita a Bema e nel 
Canton Ticino. il sottosegre-
tario all'emigTazione, on. O 
liva, ha conccrdato con le 

autorita svizzere la convo-
cazione per il mese di lu
glio della commissione mi-
sTa prevista dalla Conven-
7:one italo-svizzera sulla si-
curezza sociale. Si prevede 
che saranno t rattan I pro
blemi assistenziali e assicu-
rativi che interessano 1'emi
grazione; in particolar mo
do dovrebbe venire solleva-
ta la questione dell'assicu-
razione medico-farmaceutica 
per i familiari rimasti in 
Italia. Come si sa, t re pro-
getti di legge sono stati de-
post i in Parlamento a Ro
ma per dare una soluzione 
a questo grave problema. 

Scandalo degli alloggi 
in una ditta di Stein 

Edilizza Svizzera. orpano 
del sindacato FLEL. denurv 
cia in un suo recente nu 
mero la scandalosa situa
zione in cui sono costretti 
ad alloggiare una trentina 
di lavoratori italiani occu
pati presso una ditta edile 
del c a n t o n Argovia «a 
Stein). I t rent a emigrati so
no costretti a cucinare e 
mangiare in una piccola cu-
cina. con solo otto fornel-
li. mentre dormono in let-
ti a castello in una came
ra senza porte. senza tavo-
li. senza sedie. I servizi 
igienici si trovano a trenta 
metri dalla baracca e con-
stano di due gabinetti e tre 
nibmetti con acqua fredda. 
La ditta richiede ad ogni 
lavoratore 60 franchi men-
sih. 

II sindacato FLEL e inter-
venuto per far eseguire al
cuni miglioramenti, per il 
momento, per6, senza suc
cesso. 

tarsi dei dati globalt nazio-
nail, senza scenderc all'esa-
7?ie analitico: mcttendoci un 
po' put di svrupolo. ci si 
potrebbe render vonto an
che del casta di ccrti sue-
cessi n prodtgiost », e di al
cune conseguenze negative 
che si manilestano gia oggi 
con I'aggravarsi dt alcuni 
precedenti squilibri. ma che 
sono destinati a manifestar-
si ancora di piii domani. 

Cos'e il nostro Mezzogior
no dopo 10 anni della piii 
intensa emigrazione? Quale 
prospettiva hanno oggi le 
regioni piii colpite dall'csa 
do. svuotatc came sour, ri-
maste dei due milioni e 
mezzo di forze lavoro. fra le 
piii giovani c preparole che 
disponetano'' Altrove. negli 
altri Paesi della Comumta. 
queste forze hanno concorso 
grandemente ul verificarsi 
dei « miracoli » economici, 
ma qui. nelle loro regioni di 
origmc. e rimasta la deso-
lazionc. 

Non e passato molto tem
po da quando il Presidente 
Saragat fece il suo viaggio 
in Calabria: se la commo-
zione espresso net suoi di
scorsi non era retorica (c 
non ci era sembrata retori
ca ailorai. come ha potuto 
oggi dimenticarsene? Lo sta
to della regione calabrese. 
oggi. e tl rtsuttato dt un se-
coin d tmntcrrotta emigra
zione. 

II Presidente Saragat ha 
fatto poi male a tralasciarc 
i dati statistici. anche quelli 
della SVIMEZ. « non ancora 
r.oti ». fornitici qualchc gtnr-
r.o fa dal ministro del Tc-
soro: «T ta il 1965 e il 1980 
l'offerta addizionale di la
voro sara di 4 milioni e 900 
mila unita. e di questi 2 mi
lioni e 900 mila. cioe il 
59' > verranno dal Mezzo
giorno ». Cio vuol dire che 
altri 3 milioni di meridionali 
dovranno cmigrarc nei pros-
simi 15 anni che ci sara 
f un nuovo trasferimcnto di 
manodopera dal Sud al 
Nord ;•. r col r ivh to conrre-
tri che i! Mezzogiorno res ' : 
ancora indietro»; ma vio 
non i\n! dire snltanto « la 
emargmazior.e defmitr.a di 
un Mezzogiorno ormai impo-
vento delle sue migliori ri-
sorse umane ». ruol dire an
che rallentare il progresso 
di tutta la nazione. come «la 
corsa d: una locomotiva 
lanciata a tutta forza che si 
ttri appresso il peso morto 
di vagoni frenati». L'imma-
gine e dell'on. Colombo. Noi 
voTTemmo chiedergli: dopo 
aver voluto e aver composto 
un simile treno: dopo arere 
impiegato le migliori ener-
gie del Sud per dare lo slan-
cto alia locomotiva del S'ord. 
pud la Democrazia cnstiana 
Icme^tare un simile multa-
to~> Di chi e la colpa'' 

L'ombra dei r rcgoni fre-
r.ati r. l'ombra dei due mi
lioni e mezzo dt lavoratori 
emigrati dal Mezzogiorno 
smo al 1965, e dei tre milio
ni che gli specialists della 
SVIMEZ prexedono che c-
migreranno nel quindicen-
mo 1965-1980. non si e affac-
eiata alia memoria dei cele-
bratori del Campidoglio. ma 
come l'ombra dt Ccsare a 
Filippi. essa sard prcscntr 
al momento del rendiconto. 
al momento in cui st farti 
seriamente il bilancio dei 
w miracoli » e st terra anche 
conto del costo paga to in 
passato e di quello che si 
dovra pagare ancora tn iu 
turo per tl loro veritcar-
si. (p.c.) 


