
Non c'e quasi piu lotta chc nnn uirre questo spcttacolo: cartelli di tutti i sintlaeati die ract-ulgono tutti i lavuratori. L'unita di base nelle lotte operate e una grande conquista di 
questi annl. Nella foto: uno sciopero degli operai della SIT-Siemens, azienda a Partecipaziune statale dove piu dura e in queste settimane la lotta. 

COMUNISTI PER L'UNITA 
Di Vittorio era in prlgione. La sua 

prima condanna fascist a, alia vigilia 
delle elezioni del '24 che lo porta-
rono — malgrado le intimidazioni 
dei « fasci » ai braccianti di Cengno-
la — alia Camera. II suo posto alia 
testa della lega bracciantile di Ceri-
gnola era stato preso durante quel 
mesi di galera da un certo Razza 
che in poco tempo, aveva tanto esa-
sperato ammi e situazioni che ormai 
nei feudi le battaglie cui si assiste-
va erano fra contadini e braccianti 
e persino fra braccianti di zone di
verse. Di Vittorio, informato. disse 
soltanto: « Quello e uno stupido. Per 
fare vincere 1 padroni c'e solo un 
metodo sicuro: dividere i lavorato-
ri». Razza, dieci anni dopo, era un 

gerarca fascists a livello nazlonale. 
E' ancora Di Vittorio che, quando 

decise di lasciare il PSI e iscriversl 
al PCI (dopo una serie dl colloqui 
con Gramsci a Torino), disse ai suoi 
compagni braccianti di Cerignola: 
«Andiamo con i comunisti; sono 
loro che si battono veramente per 
l'unita ». 

E' infine Dl Vittorio che nel 1954 
a un intervistatore che gli chie-
deva una dichiarazione sulla CISL, 
rispose: « Lasci perdere, non ricor-
diamo quella terribile sciagura. E* 
l'unico nome che si pub dare a 
una divisione dei lavoratorl. Tutto 
quello che posso dire e questo: 
speriamo che presto torneremo uni-
ti». Buozzi, pochi giorni prima dl 

morire fucilato dai nazisti disse a 
Giorgio Amendola: «Di Vittorio e 
un uomo prezioso per tutti, vuole 
veramente l'unita. Tenetene conto 
e tenetelo da conto». 

Ricordiamo queste cose proprio 
perche l'uomo che forse piu di 
ogni altro e stato 11 simbolo e, 
vorremmo dire, il « leader» della 
unita fra tutti i lavoratori, l'uomo 
di cui operai e contadini socialisti, 
cattolici, senza partito tenevano la 
fotografia sopra il letto in ognl 
regione d'ltalia, era un comunista. 
Possiamo ben dirlo. Oggi l'unita 
sindacale alia base e una costante; 
alia FIAT quattro sindacati, perfi-
no quello che un tempo il padrone 

aveva creato per suo comodo, sclo-
perano uniti; ovunque nelle azien-
de metallurgiche come fra i brac
cianti pugliesi o ferraresi, fra 1 
coltivatori diretti dell'« Alleanza» 
e della «bonomiana», l'unita si 
sta realizzando. Ci furono anni di 
dure divisioni. di lotte aspre nel 
corso dei quali tutti commisero er-
rori: ma oggi e nato un nuovo 
movimento e la classe si risveglia 
con una ferma compostezza e con 
una determinazione unitaria che fa 
veramente paura ai padroni. Ri
cordiamo I tempi — gli anni '50 — 
in cui soltanto gli operai comuni
sti e socialisti erano perseguitati e 
discriminate il tempo cui solo al 

comunisti (come gia sotto il fascl-
smo) i tribunal! davano il massimo 
delle pene. Ebbene in quegli anni le 
parole di unita venivano piu che 
da tutti noi, da Di Vittorio e da 
Togliatti. 

II seme ha dato i suoi frutti, la 
unita dei lavoratori e oggi un dato 
reale, un elemento di forza demo-
cratica all'interno delle fabbriche 
e delle aziende. Ben lo sanno i pa
droni ,i quali ricorrono a metodi dl 
discriminazione che per la prima 
volta non colpiscono piu solamente 
i sindacalisti e i quadri operai della 
CGIL, ma anche quelll della CISL 
e della UIL. 

H coraggio 
di discutere 
• « Sono In fabbrica da 31 anni: mat 
un richiamo dalla Direzlone. Due giorni 
fa mi chiama II capo reparto e io. 
passando lungo II reparto ml fermo 
un attimo per dire una parola a una 
operaia che non ha smesso nemmeno 
per un secondo II suo lavoro. II " capo " 
quando sono da lul ml invests di in-
giurie perche "giro per II reparto ta-
cendo perdere tempo alia gente ". lo 
gli nspondo per le rime e tui ml fa 
rapporto. Mi prendo tre giorni dl so-
tpensione che pesano molto in questo 
periodo In cui gia perdiamo tante ore 
per gli sciopeii. Non basta: mi mlnac-
ciano anche di llcenziamento. "Tl stal 
occupando troppo di cose che non ti 
riguardano ". mi ha detto I'ingegnere. 
"cerca di lavorare e stare zitto Invece 
di stare a fare II sindacalista. Ormai 
non sei piu un ragazzo". So anche 
cha I'ingegnere ha detto: "Quello II 
non mi place Ha sempre I'Unita in 
tasca " •. 

(Operalo comunista di un'azien-
da a Partecipazione statale). Ml-
lano) 

voratore, ottime capacita, ottimo ren-
dimento' •. 

(Operalo Macchi, delle Fonderie 
Riunite di Modena, 1954) 

* 

• « Ho fatto un vlaggio in Unione So-
vietica e al ritorno ho raccontato in 
pubbliche riunioni e anche sul nostro 
giornale le mie esperienze. Ho anche 
detto di certi sistemi che usano in 
aziende simlll alia mia per facilitare 
il lavoro degll operai. Ml hanno chia-
mato In DIrezione: "Tu sel ignorante, 
non puol capire nulla di macchine. Fa I 
solo stupida propaganda e se continul 
te ne val alia prima occasione " ». 

(Operaia tessile. comunista, 
membro di Commissione in
terna) 

* 

^ 

0 « Allora abblamo fatto lo sciopero 
e lo la mattina dopo sono andato a 
lavorare 6 non Cera II cartellmo. Ll-
cenziato. Mi sono fatto poi ricevere 
per sentire I motivi del llcenziamento. 
'Ragazzo mio. ti ho detto tante volte 

dl non tare politica". "Ma lo guar-
davo solo a difendere gli interessl 
degll altri lavoratori e I mlei". E lul 
dice: " Non ci posso fare niente. ormai 
sel fuorl". Pol tornal per chiedere H 
buonservito. CI ha scritto: "Gran la-

• • Sono invalldo per Infiltrazlone pol-
monare destra. Alia mola dove lavoro 
c'e molta polvere di ghisa e ml da la 
febbre. Ouando e venuto I'ingegnere 
gli ho detto: "Mi permette una pa
rola? Sono un Invalido e ho tre bam
bini cut dare da mangiare. se vado in 
un altro reparto rendo come un altro ". 
Ha detto: "No. sta al tuo posto. do-
mani ne parteremo -. Pol un'altra volta 
ml ha detto: "Se tu continul a parte-
cipare a riunioni del sindacato ritie-
niti non licenziato. ma in prossimita 
di esserlo" •. 

(Operalo Sighinolfi. delle Fon
derie Riunlte di Modena, 1954) 
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I CHE FINE HA FAnO LO STATUTO DEI LAVORATORI? 
Da oggi ognuno A plO libera: e lo slogan col quale I socialisti hanno 

i • lanclato > II loro Ingresso al govemo. Ma dello atamto del lavoratori. che 
>: porterebbe la democrazia nelle fabbriche. non ne hanno piu parlato. 
:•: Onorevole Nennl, che fine ha fatto lo statuto dei lavoratori? 

L'ltalia, paese di lotte operaie. Lotte articolate, 
lotte generali. Fra i paesi europei il nostro e quello 
in cui, negli ultimi anni, piu forte e stata la spinta 
operaia. Quelle ore di sciopero sono veramente una 
corda tirata con sacrifici e sforzo da mani operaie, 
sono la risposta alia tracotanza dei padroni. Per 
dare quella risposta gli operai hanno pagato on 
prezzo che — nella situazione salariale arroale — 
k veramente altissimo. Ma i padroni hanno dovoto 

cedere, mollare su rivendicazioni normative, oltre 
che salariali, sulle quali avevano espresso inizial-
mente la massima intransigenza. Proprio negU ul
timi giorni gli scioperi — durissimi — alia c Rex » 
di Zanussi a Pordenone e alia « Zoppas » di Cone-
gliano, hanno piegato la resistenza padronale. Gli 
operai tagliano via, con fatica ma con progressione, 
fette di potere al dispotismo padronale in fabbrica. 
Occorre tenere duro, continuare uniti e decisi. 

D.C.E 
PADRONI 
1948 

La DC che inizialmente si era 
presentata con un volto « sociale » 
denunciando l'alleanza fra padro
ni e fascismo, ha cambiato rapida-
mente strada. Confindustria e agra-
ri puntano declsamente sul nuovo 
partito di Alcide De Gasped che 
ha rotto l'unita antifasclsta e ha 
ottenuto l'appoggio americano. II 
finanziamento per la campagna 
elettorale della DC e garantito; 
tutti i giornali confindustriali ap-
poggiano la DC; in Sicilia — a un 
anno daU'eccidio di Portella delle 
Ginestre — il bandito Giuliar.j Ian-
cia un appello elettorale contro il 
PCI e per « i partiti democraticl» 
dalle colonne del democristiano 
« Giornale di Sicilia ». 

1950 

1 funerali di uno degli operai assas-
sinati dalla polizia a Modena, nel 1950 

II nuovo patto sciagurato fra DC 
e padroni fa pagare prezzi dl san-
gue ai lavoratori. Gli «anni cin-
quanta» quelli di Scelba, si pre
sent ano con il feroce eccidio di Mo
dena. Gennaio 1950: alle Fonderie 
riunite di Modena, la polizia fa 
fuoco: sei morti, cento fenti gra-
vi. La repressione antisindacale an-
ticomunista e antisocialista e ovun
que scatenata. Da Modena a Me
lissa, dal reparto «lager» della 
FIAT di Torino ai delitti della ma
fia, ai processi contro 1 sindaca
listi. 

1955 
PRESENTARSI 

CANDIDATO 

O 

SCRUTATORE 

PER LA LI5TA 

FIOM 

PRENOTATEVl 

PER I I 

IICENZIAMENTOI 

SIGNIFICA METTERSI IN LISTA 

PER IL LICENZIAMENTO* 

NO ALLA FIOM ! 
Un volantino padronale per terroriz-
zare gli operai 

Gil eccidi le discriminazionl bru-
tah, i licenziamenti, le intimidazio
ni, fanno segnare una battuta di 
arresto della lotta in alcuni set to 
ri produttivi avanzati. La sconfitta 
della FiOM nelle elezioni di fab
brica alia FIAT colpisce tutti i la
voratori come una folgore. Gongo-
lano padroni e ministri democrl-
stiani; Scelba si vanta della bon-
ta dei suoi metodi. Ma il movi
mento sindacale e politico dei la
voratori reagisce alia frustata e 
sulle lmee del Piano del Lavoro del
la CGIL, mette le basi di un rilan-
cio di lotte di cui %-edremo i frutr 
ti negli anni a venire. La sconfit
ta della Iegge truffa dc nel 1953 
ha dimostrato che esiste nel pae
se la forza per contestare ai pa
droni e alia DC la vittona finale 
e conclusiva, 

1958 
Alle elezioni la DC si presenta 

questa volta con un patto scoperto 
fra partiti conservator! e padro
ni. Nasce la Confintesa che nuni-
sce in termini apertamente politi-
ci industrial! e agrari, si allea alia 
Coltivatori diretti di Bonoml, ap-
poggia con miliardi e propaganda 
la DC. II successo sara molto infe-

rlore al mezzi profusl. Nel paese 
serpeggia sempro piu. consistente 
la rabbia e la tenslone contro il re

gime DC-monopoli contro ricchi e 
padroni, contro lo sfruttamento, la 
miseria, i bassi salari la disoccu-
pazione, la politica di abbandono 
della campagne che e appena al-
l'inizio, gli scoperti favori governa-
tivi alia grando industria e «1 
grande capitale. 

1962 
Lo sconforto del 1955 e dimenti-

cato. Nasce nel paese una entusia-
stica ondata di lotte, si manifests 
una combattivita senza precedenti 
nelle industrie «nuove» del Nord 
nei settori della tecnologia piu 
avanzata dove piu dura e la con-
dizione di sfruttamento. Giovani e 
ragazze delle metalmeccaniche mila-
nesi e torinesi scendono in piaz?a 
con i flschietti in bocca. Nelle cam
pagne si moltiplicano le battaglie 
sindacali. La sconiitta del govemo 
Tambroni nel 'GO e della turpe intesa 
fra DC e neo-fascisti ha restituito 
piena fiducia. E' nato il centro-
sinistra, frutto della pressione dei 
lavoratori e del loro movimento: 
si pub e si deve ottenere dl piu. 
Si ottiene di piu: si strappano al 
padrone consistent! ailment 1 sala
riali: soprattutto si spaventa la 
borghesia. Le elezioni del 1HK3 sa-
ranno il sigillo piu sigmficativo di 
questa stagione di lotte: un milio-
ne di voti in piii al Partito co
munista; il risultato piu logico e 
significativo. 

1964 
I padroni si vendicano. Fortl del-

l'appoggio delle correnti moderate 
di maggioranza della DC, sferrano 
il loro attacco contro il primo cen-
tro-sinistra, quello ancora mode-
sto che le vicende successive fa-
ranno per6 definire «avanzato». 
Miliardi e miliardi vengono ille-
galmente spediti aU'estero; si ar-
restano gli investimenti; si chiede 
una politica di blocco salariale. 
La DC coglie la palla al balzo e 
lancia l'offensiva politica (sotto la 
minaccia del colpo di stato) che 
vedra cedere i socialisti alle esose 
richieste di Colombo, di Moro. di 
Carli. La fiducia dei padroni nei con
front! della DC si consolida tro-
va quasi una nuova primavera fe-
stosa: sulla pelle dei lavoratori. 

1967 
La politica della DC negli annl 

1965, '66, '67 da i suoi frutti. La 
lotta sindacale diventa piu dura: 
i padroni appoggiati dal governo 
diventano piu intransigent^ lo sfrut-
tatamento viene aumentato dall'in-
troduzione di nuove tecniche che 
mirano solo ad accrescere la pro-
duttivita aziendale. Si assiste a un 
calo relativo dei salari mentre la 
disoccupazione resta quello che e 
e anche l'emigrazione non si ferma. 
Gli squilibri si accentuano e i ti-
midi tentativi di correggerli con 
lo strumento della programmazio-
ne. vengono svuotati, fatti fallire. 

Padroni e DC non sono mai stati 
in tanta amicizia. All'Hotel Gallia 
di Milano. ai primi del '67 si svol-
ge un aperto e sfacciato incontro 
fra Rumor e Colombo da una par
te e Agnelli, Valerio, Pirelli dalPal-
tra. U patto e pubblico e investe 

Assemblea della Conftnduslria: Funo 
Cicogna. al micro]ono. e il minislro 
Colombo 

le decisionl piu delicate relative 
alle nostre scelte economiche: e la 
vera programmazione. Alia vigilia 
delle elezioni del 1968 la DC lm-
pone la proroga della iegge sulle 
esenzioni fiscali per le fusionl del
le societa per azioni: quella Iegge 
ha gia fruttato 40 miliardi alia 
Montedison, altri ne fruttera ai 
monopoli. E' l'ultimo regalo, sim-
bolico a suggello della nuova intesa. 

Nel contempo le leggi che i pa
droni non vogliono, sono state af-
fossate: lo statuto dei diritti dei 
lavoratori (che fra l'altro non sa-
rebbe costato un soldo) la Iegge 
CNEL sull'orario di lavoro ( pur 
tanto modesta) la Iegge sul collo-
camento . 
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