
PAG. 4 / economics e l a v o r o 1* U n i t A / vencrdl 28 marxo T969 

Profonde divergenze fra 

sindacati e governo 

Statali: verso 
mm scioperi ? 

Intervista col segretario della Federsta-

tali-CGIL - Severo giudizio sul compor-
tamento della DIRSTAT e dell 'UNSA 

Fra sindacati c governo continuano i colloqul per la vcrtenza 
sul riassctto delle rctribuzioni c delle carriere dctfli statali, per 
cui il governo deie emanarc una serie di Ieggi delegate entro il 
30 giugno. Sulla questione, che interessa un rnilione e mezzo dj 
dipendenti, abhiamo rivolto nlcune domande nl eompagno Ugo 
Basile. segretario generate della Fedcrazionc statali CGIL. Ecco 
H tc-sto dell intervista. 

A che punto sono I collo
qul fra sindacati e governo? 

Dopo avere esplieitamente 
espresso attraverso lc dichiara-
zioni del ministro per la Ri-
forma, sen. Gatto, nella riunio; 
ne del 13 scorso. la volonta di 
pervenire in tempi brevi alia 
deflnizione della vertenza, il go
verno ha sostanzialmente ri-
preso la sua politica dilatoria 
e inconcludente. che scrnprc 
piu compromette una possibile 
pojitiva soluzione. 

Era stato fissato un calenda-
rio di incontri. per deflnire — 14 
e 15 marzo — le questioni piCi 
important! c fondamentali. ri-
solte le quali riguardare il pro-
blema della spesa, di cui, conic 
e noto, le Confederazioni non 
chiedono una dilatazione prede-
terminata. bensl conseguenziale 
alia accettazlone di alcuni prin-
cipi di riforma della struttura 
delle carriere e dello retribu-
xioni. che costituiscono clemento 
qualiflcante della spesa pubbli-
ca, in quanto determinano scelte 
di piu alta efficienza e produt-
tiviti nella pubblica amniini-
strazione. Nonostante la ripe-
tuta affermazione del ministro 
Gatto di «voler Tare al piu 
presto possibile». di fatto le 
trattative in sede politica e 
tecnica Bono sospese da tale 
data. 

II giudizio quindi della no
stra organizzazione sindacale e 
che vadano stretti i tempi della 
trattativa al massimo livello 
politico (presidenza del Consi-
glio) per la soluzione dei prin
cipal! nodi della vertenza, non 
potendosi piu olbre tollerare ul-
teriori tentativi dl rinvii, che 
oltre ad esasperare lo stato 
d'animo del lavoratori, servono 
solo a seminare il qualunquismo 
c il discredito verso le istitu-
zioni democratiche. 

Quail problem! in parll-
colare sono statl rlsoltl e 
su quail questlonl etlstono 
punll dl dltlacco fra le po-
slilonl del sindacati e quelle 
del governo? 

Vi e stato un chiarimento sui 
principi generali inrormatori 
della proposta presentata. oltre 
un mese fa. unitariamente da 
CGIL, CISL e UIL. Essa si in-
centra sui seguenti principi ge
nerali: 

1) riduzione delle qualiflche 
oggi esistenti. come avvio ver
so la piena attuazione della 
qualifies funzionale, e supera-
mento delle attuali carriere 
chiuse, mediante un slstema di 
passaggio da una camera a 
quella superiore e alia qualifl-
ca intermedia; 

2) in tal senso le attuali qua-
liflche e carriere vengono ri-
stmtturate nel seguente modo: 
camera ausiliaria: da 5 a 2 
qualiflche; carriera esecutiva: 
da 6 a 3 qualiflche: carriera di 
concetto: da 6 a 3 qualiflche: 
carriera dircttiva: da 7 a 4 qua
liflche: 

3) separazione della progrcs-
sione economica (o carriera eco-
nomica) dalla progrcssione giu-
ridica (o carriera vera e pro
pria) mediante il duplice siste-
ma delle classi di stipendio nel
la quahfica c git scatti. il cui 
congegno per il momento non 
viene mutato: 

4) sistema di avanzamento nel-
le varie qualiflche di ciascuna 
carriera. salvo che per la di-
rettiva. a ruolo aperto per an 
xianita o per merito comoarati-
vo. Vengono infatti ncll'ambito 
delle attuali dotazioni organichc 
prcviste delle svasaturc che con-
fentono tali progressioni giuri-
diche. oltre che eeonomiche. 
specie per le qualiflche inter-
medie delle carriere esecutiia 
e di concetto, a cui non si at-
tribuisce natura funzionale. 

Le principali divergenze si so 
no manifestate sull'apphcabilita 
dcH'art. 16 della legge 249. che 
e bene dirsi a chiarc note, non 
faceva parte del testo dell*ac-
cordo del gennaio 1968 tra go
verno e sindacati. che doveva 
costituire la base per la for-
mulazione della legge 249 ci-
tata. 

La responsabilita del dispo-
»to deH'art. 16 citato ricade solo 
su] governo. che cedette allora 
a prcssioni dell'alta burocra-
lia e della roagistratura. e che 
ogci. si trova logicamente di-
nanzi alia rcazione generale di 
tutta la categoria. che non pud 
con5-cntiro nella mamera piu as-
soluta. che. r.el momento in 
cui ci 5i accinco a d.iro a una 
larga sctv.era di statali. do;x> 
»nm di blocco salanalc. un an-
mento di alcunc nimliaia di 
hre. si diano poi a una casta 
di privilegiati (diretton gir.o-
rah c magistrati) aumenti di 
varie centinaia di biglictti da 
mille al mese. con nerccntuali 
di aumento che superano il 100 
per cento contro la mod.a s;e-
nerale del 12 14T-. Da c.o derna 
la necessita che l'art.colo 16 
vada modificato o non attuato. 

Le Confederazioni portanto in-
•istGno sulla soluzione da ioro 
prospettata per le carriere di-
rcttiie, quale pnmo sostanziale 
passo per avware da una parte 
una riduzione delle attuali do
tazioni organiche c una piu ele-
vata qualificacone della ding* n 
za statale. onde per\enire suc-
cessivarr.ente a una diversa un-
postazione che preveda una or
ganizzazione su non piu di due 
quabfiche per la dingenza vera 
e propria, oltre a un gruppo ri-
gtretto di alti dirigenti per le 
• u t a e funzioni piu elevate. 

L'avere attribuito. nel con'e-
ato gencrale della vertenza, che 

riguarda, si bad! bene, circa 
1.500.000 pubblici dipendenti. un 
nllargamento del ventaglio re
tributive, lo sganciamento pa
rametra l dai corrispondentl ex 
gradi delle carriere di concetto 
cd esecutivc, noncht la qualifl-
ca di direttore di sezione a 
ruolo aperto costituisce un passo 
notevole avanti per i dipendenti 
della carriera direttiva e in 
modo particolare per tutti 1 con-
siglipri che, sia per la stroz-
zatura degli organici, sia per 
quella degli esami, languivano 
per tempi indeterminabili nella 
qualiflca di consigliere di prima 
classc. 

Divergenze notevoli susslstono 
poi in materia d; opplicazione 
dell'arlicolo 15 della legge 249 
riguardanle 11 riordino delle In-
dennita accessoric varie secondo 
i criteri dettoti dalla stessa leg
ge (ben 270 indennita di diverso 
tipo e misura). Tale materia 
costituisce a nostro avviso uno 
degli aspetti qualiflcanti della 
riforma del sistema retributivo 
per gli elementi di giustizia 
perequativa che vi sono insiti. 

Le soluzioni non possono per-
tanto piu oltre essere rinviate 
per la sola vecchia preoccupa-
zionc conservatrice del gover
no. secondo cui e meglio lascinre 
le cose come stanno lino a che 
non csplodono con tulte le ne
gative conscguenze. 

Perch* la D1R5TAT (II sln-
dacalo degli altl funzlonarl) 
e I sindacati autonoml del
l'UNSA si esprlmono nel con-
fronll delle organlzzaztonl 
confederal! della CGIL, CISL 
e UIL In manlera falvolla 
assal polemtca? 

La- risnosta a questa doman-
da postula necessariamente la 
conoscenza dei diversi atteggia-
menti assunti dalla DIRSTAT e 
dall'UNSA (unione di alcuni sin
dacati autonomi) nel corso della 
vertenza. Tali organizzazioni per 
la loro stessa natura e per la 
rappresentanza che esprimono, 
categoriale o di settore. trovano 
gia in se un vizio di origine che 
si traduce in una congenita in
capacity di intendere appfeno 
lc esigenze di altre categ'vie 
in una vertenza che ha carat-
teri di assoluta globalita: negli 
aspetti della spesa. della strut-
turazione degli utTici. delle car
riere. dell'orario di lavoro. dei 
diritti e delle liberta sindaca-
li. ecc 

Basti pensare che. quando un 
direttore generale chiede e gli 
si concede una indennita nggiun-
liva di L. 2.000.000 all'nnno. nel-
lo stesso istante, essendo la 
spesa prevista unitaria e glo-
bale. chiede un abbassamento 
della base retributiva per tutti 
gli altri. e cosl via. Da qui 
la necessita di una visione glo-
bale c armonizzatrice di inte-
ressi tutti legittimi. ma spesso. 
apparentemente e non. contra-
stanti. la qual cosa costituisce 
la caratleristica e la fun2ione 
primaria delle Confederazioni 
sindacali. 

Occorre aggiungere nei riguar-
di della DIRSTAT c dell'UNSA 
che non si puo fare la politica 
dello struzzo c delle pluriva-
lenze: a marzo 1967 contro 1'ac-
cordo. un mese dopo dentro 
per gestirlo: a gennaio 1968 den
tro l'nccordo e a marzo nes-
suna azione in Parlamento per 
la modiflca del disegno di legce 
governativo: a novembre 1963 
la DIKSTAT con not nel!o scio-
pero c l'UNSA contro di noi a 
organizzare con ignobili circo-
lari. non degne di organizza-
zioni sindacali. il crumiraggio. 
per poi ritrovarsi insieme 
c UN'SA e DIRSTAT » nei giorni 
scorsi a lanciare contumelie. 
non verso la troppo spesso com-
piacente controparte. ma verso 
le Confederazioni. responsabili 
di non sollecitare facili qualun-
quismi e di non appoggi2re le 
sollecitazioni dell'altissima bu-
rocrazia. che dirige come sem-
pre dietro le quinte le flla di 
tali mo\imenti o peggio ancora 
di altre forze volte a sabotare 
ogni tentatno di riforma de-
mocratica. che signiflchi decen-
tramento istituzionale (regioni) 
e funzionale. maggiore respon-
sabilita del funzionano. rappor-
to democratico tra cittadino e 
amministrazione. 

E' su queste sccltc politico-
sociali di fondo che divergono 
sostanzialmente le nostre posi 
zioni. per rui appare wmpre 
piu evidente al di la di oCni 
impro^'i^ata manifestazionc <ii 
isterismo d'occa<ione la man-
ennza di pro^pettive di certe 
azioni settoriali o categoriali. 

Lo Confederazioni hanno gia 
po^to in termini chiari al go-
\erno fin dal 24 fcbbraio e lo n-
badiranno in termini ultimati\-i 
in questi giomi una piattafonna 
globale un.taria con chiare scel
te sia sul terreno del riassctto 
delle carriere e delle retnb'j-
z oni che del riord:no dei servizi 
dei ministcri e del decentxa-
mento. nonche della riforma del 
sistema assistenziale (EXPAS) 
e della concreta appl.cazione 
delle norme sui dintti e le li
berta sindacali. 

La parola quindi non potra 
non passare alia categona. af-
finche attraverso una deci«-a 
azione sindacale unitana rimuo-
\a gh uitenori ostacoli che for
ze politiche e eeonomiche inte-
ressate ancora frappongono per 
1'inizio di una riforma burocra-
tica in senso funzionale e de
mocratico. che. come tale, fac-
cia partecipi ed artefici, quali 
componenti insostituibih. i di-
rnndenti 5-te<.ti della pubblica 
ammimstrazione. 

Clamorosa denuncia dei lavoratori alia Commissione Lavoro del Senato 

Schedatura poliziesca neH'azienda di Sta 

COPENAGHEN SENZA TRASPORTI t: »rdESrj^&i%T£= 
— blclclelte comprese nonostante I'lnclemenza del tempo — per ragglungere II posto dl lavoro, gli ufflcl, i negozl. 
Nella foto, una slrada dl Copenaghen come si presentava leri matilna. 

Seconda giorna'j di lavoro congressuale ad Ariccia 

Braccianti: oltre cento 
interventi in commissione 

I cinquecento delegati si sono divisi in quattro commissioni che discutono i temi delle po
litiche sindacali e di riforma — Oggi il dibattito sara proseguito in assemblea plenaria 

Due navi-gigemti 

ordinate 

all'ltalcanfieri: 

255 mila t. ognuna 
La SNAM. del gruppo Ex\I. ha 

commissionato all'Italcanticri di 
Trieste due motocisterne da 
255.000 tonnellate di pertain lor-
da. Le due unita sono tra le 
piu grandi ordinate a cantieri 
itahani cd in costruzionc nel 
mondo. 

Le navi, che verranno costrui-
te nel cantiere di Monfalcone, 
tar anno lunghe piu di 348 metri 
larghe quasi 52 metri cd alte 
piCl di 25 metri, come un gratla-
cielo di nove piani. U carico 
sara trasportato in 5 ctsterne 
centrali ed in 12 cistcrne late
ral! con una capacita comples-
siva di 321.000 metri cubi. Due 
delle cisterne saranno attrezza-
te ancne per la raccolta c la 
decantazione dei residui di la-
vaggto alio scopo di evitare lo 
scarico in mare ed il consc-
guente inquinamento dclle aequo 
marine: gia da tempo, infatti. 
la SNAM ha adottato per le 
proprie cisterne un sistema che 
consente di scancare le acque 
di lavaggio dei scrbatoi. fram-
miste a residui di pctroho, in 
apposite cisterne della nave. In 
queste cisterne i residui di greg-
gio. piu leggeri. salgono alia 
superficie. L'aequa si deposita 
sul fondo e pud cos! essere eb-
minata senza inquinare il mare 
perch6 non contiene piu resi
dui di petrolio. I residui del 
greggio vengono poi mcscolati 
al greggio del nuovo carico. 

11 dibattito si sta sviluppan-
do (lttissimo al Congresso della 
Federbraccianti. Circa cento 
dei cinquecento delegati sono 
intervenuti ieri nelle discussio-
ni che si sono svolte nelle quat
tro commissioni di lavoro per 
tutta la giornata. Le commis
sioni riguardano: 1) Strumenti 
del potcre contrattuale in rap-
porto alia azienda e al mercato 
di lavoro (rclatore Solaini); 2) 
Politica zonale e problemi del
le alleanze (rel. Ciccrchia); 3) 
Sindacalizzazione, strutture e 
autonomia, modiflche alio Sta-
tuto (rel. Moretti); 4) Parita 
previdenziale. riforma del si
stema di accertamento e stru
menti di formazione della po-
sizione assicurativa (rel. Micae-
la Guerzoni). 

E' i'articolazione che prima 
i < Temi > congressuali e poi, 
mercoledl. la rclazione di Ca-
lefn. hanno dato ai problemi 
che oggi i braccianti individua-
no come centrali. Sono tutte 
question! — come risulta chia-
ramente — che vanno al di la 
dei conflni settoriali. che coin-
volgono tutto il mondo agri-
colo, tutti i lavoratori della 
terra e che formano la base 
sia della politica di alleanze 
che la Fedebraccianti perse-
gue, sia delle autonome indica-
zioni del sindacato sulle pro 
spettive di riforma dell'agri-
coltura italiana. 

Nello schema di discussione 
della commissione sui piani zo
nal i e la politica di alleanze 
che alTronta uno dei temi piu 
di fondo, si afferma fra 1'al-
tro che fino a oggi la que-
stione delle trasformazioni nei 
piani di zona «e rimasta in 
gran parte al livello di riven-
dicazione generica e non ha 
ancora assunto carattere di 
scontro di massa». Attenzione 
particolare merita a questo 
proposito la situazione nel Sud 
dove piu che altrove appare 
urgente difendere i livelli di 
occupazione < se si vuole fare 
assumere alia lotta salariale it 
carattere di difesa delle reali 

condizioni di lavoro >. Contrat-
tazione aziendale e contratta-
zione tramite le commissioni 
comunali. devono diventare gli 
strumenti della baltaglia per il 
controllo effettivo della occu
pazione, per il controllo sinda
cale del collocamento e quin
di — proprio per questa via — 
per una partecipazione efTetti-
va del sindacato alia elabora-
zione anche dei piani azien-
dali e zonali. II piano di zona 
deve essere, 6 detto nello sche
ma. « centro di base dello scon
tro >. 

Si connettono al tenia 1 pro
blemi relativi al rapporto fra 
poterc sindacale. forme collet-
tive di conduzione. ruolo degli 
Enti di sviluppo e Ioro riforma 
in funzione delle future Re
gioni alle quali dovra essere 
data facolta di legislazione e 
azione primaria. Si pone anche 
in tale quadro I'esigenza «di 
una politica di difesa del red-
dito eontadino (legata aH'asso-
ciazionismo) per spezzare la 
subordmazione dell ' agricoltura 
al capitale monopolistico e in 
alternativa a ogni politica pro-
tezionistica che sulla difesa dei 
prezzi saldi contadini e agrari 
in un fronte anti-bracciantile e 
anti operaio >. 

Ecco quindi. a questo punto. 
l'obiettivo di < organi unitari, 
permanenti, centrali e perife-
rici. di coordinamento tra or-
ganizzazioni dei lavoratori acri-
coli e sindacati operai dell'in-
dustria >. 

Su questo schema si discute 
nella seconda commissione; su 
temi di analogo impegno e lar
ga prospettiva. si dibatte nelle 
altre. Sono questioni. come si 
vede. che investono a ogni li
vello nodi importanti e scelte 
di fondo relativi alle politiche 
sindacali e di riforma. 

Lc conclusioni dell*intenso la
voro di ieri. verranno riferite 
oggi in assemblea plenaria. Si 
aprirn qui il dibattito generale 
che vena concluso domani. 

Ugo Baduel 

Sospeso 
lo sciopero 

degli assuntori 
Le segreterie nazlonali del 

SFI - CGIL. SAUFI - CISL e 
SIUF-UIL hanno preso atto 
della comunicazione avuta dal 
ministro del Trasporti circa 
1' approvazione del prowedi-
mento dl slstemazlone a ruo
lo del personale delle assun-
torie. 

NeU'esprimere le piu ample 
riserve per le modiflche uni-
lateralmente Introdotte, deci-
dono di intervenire nelle com
petent! sedi politiche ammlni-
strative al fine di riprlstinare 
il contenuto originario. 

Tuttavla isplrate al senso dl 
responsabilita verso il paese 
decidono dl sosjjendere —- per 
ora — lo sciopero proclamato 
per 1 giorni 28 e 30 marzo. 

Lo Statuto 
dei lavoratori 

all'cdg 
del Senato 

I disegni di legge del PCI. 
del PSIUP e del PSI sullo Sta
tuto dei lavoratori sono stati 
Lscritti all'ordine del giorno del 
Senato. Lo ha armuociato ieri 
il presidente Fonfani. ottempe-
rando aU'impe?no assunto. in 
base al regolamento. alia fine 
del germaio scorso su richiesta 
dei comunisti. 

I disegni di legge sono stati 
iscritti all'ord-ne del giomo e 
quindi dovranno es-^ore discus-
si. nonostante il relatore di mag-
gioranza non abbia oncora prt>-
fentato lo rclazione. 

Cucirini di Lucca 

Massiccio corteo 
di operai e sfutfenfi 
Piu robusta Vazione per i salari e le li

berta, contro lo sfruttamento 

Dal nostro corrispondente 
LUCa\. 27. 

Gli operai e lc operate della 
Cucirini Cantoni. in sciopero da 
oltre una settimana. hanno dato 

de corteo per le vie cittadme. 
Sui numerosi cartelb si legge-
vano le ragioni della lotta con
tro le condizioni di incivile sfrut
tamento, le paghe di fame, i 
diritti sindacali calpestati. I'in-
transigenza dei padroni. I com-
mercianti hanno abbassato le sa-
racinesche dei loro negozi in se
gno di solidarieta ed al cortoo 
si sono nceumti anche numerosi 
studenti. 

n corteo si e infine raccolto 
in piazza San Michele dove han
no preso la parola una operai a 
della Commissione interna, uno 
studente. Mario Caccia della Se-
greteria nazionale della FTLTEX-
CGIL ed Enzo Giacomclli della 
Scgreteria nazionale della FIL-
TACISL. 

L'operaia ha sottolincato le 
condizioni di sfruttamento in fab-
brica. lc pa che di fame che si 
aggirano sulle 40-50.000 bre al 

mese e ha concluso cho « adcN-
so siamo nel '69 e la situazione 
e tale che la direzione dovra 
cedcre ». 

Giacomelli e Caccia hanno 
messo in nlievo come la masche-
ra oeiia * cnsi >. aietro ia quale 
la direzione si nasconde per giu-
stificare le paghe di fame, sia 
appunto solo una maschera per 
nascondere la venta: i bilanci 
sono attivi. gli utili si aggirano 
suH'ordine dei miliardi. il set-
tore tcssile ha un tasso di ren-
dimento fra i piu elevati nel 
settore industriale. Nel settoro 
del cotone. nel quale anche la 
Cantoni opera, si registra un in-
crcmento produttivo da un lato. 
e un calo di occupazione dal 
I'altro E" bene precisare che le 
rivendicazioni degli operai della 
Cantoni non hanno solo un ca
rattere economico. ma anche un 
carattere sindacale: dintto di 
assemblea. dignitA del lavorato-
re. diritto dei sindacati di trat-
tare su ogni prowedimento che 
riguarda la condizione operaia. 

Alberto Brasca 

Le pensioni 

Discrimlnaiione 
contro gli artigiani 

Emendamento all'articolo IS — Una 
dichiarazione del compagno Bastianelli 

II compafmo on. Renato Ba
st lan-'U'.. segretario della Coi-
tcdrrminnc na:wnale dc'.l'cr-
Ugmnalo, ci ha rilasciato la 
seguente dichiarazione sugli 
sviluooi della battaslia parla-
mentare sulle pensioni 

« Gli emendamenti propostl 
per eliminare le discriminazio-
ni dei trattamenti pensionisti-
ci a danno dei lavoratori auto
nomi sono stati nfiutati dal 
govemo e dalla maggioranza 
parlamentare. nonostante che 
tali disenminazioni siano sta
te denunciate e docuuientate 
dagh stessi parlamentari della 
maggioranza govemativa. 

« La presentazione di un or-
dine del giorno da parte di un 
gruppo di questi parlamentari. 
con il quale si ricorda al go
verno l'esistenza del problema 
e lo si invita a pensarci so-
pra, e un chiaro, quanto vano, 
tentativo di cautelarsl nel con
front! delle splnte rivendica-
tive delle categorie, che han
no assunto aspetti dl grande 
riliovo politico e sindacale in 
questi ultimi mesi. Del resto, 

non vn dimenticato che il mi
nistro del Lavoro. neU'acoo-
g!:ere l'o d g. come raccoman-
aazione. ha insistito per toglie-
re dallo stesso tutte quelle 
parole e frasi che r>^te«;«ern 
essere intese come impegno e 
scadenze precise. 

« Esiste per6 ancora la pos
sibility dt nparare a queste 
palest manchevolezze del prov-
vedimento in discussione. Ab-
biamo infatti presentato un 
emendamento all'art. 18 che 
prevede la delega al governo 
di un anno per modificare l'at-
tuale sistema pensionistico de
gli artigiani. a cominciare dal-
rallineamento dell'eta pensio 
nabile e dei minimi di pensio-
ne al trattamento dei lavora
tori dipendenti 

« In tal modo. offriamo la 
possibilita a quei parlamenta
ri, compresi i presentatori 
dell'o.d g. ricordato, di dimo-
strare concretamente la vo
lonta affermata di voler tute-
lare gli interessi degli artigiani 
e di tutti i lavoratori auto
nomi ». 

L'lfalsider di Taranfo conlrolla anche la vita privaia degli operai 
Discriminazione polifica nelle assunzioni — Negate le liberta 
sindacali e democratiche — Indispensabile lo«Statuto dei diritti» 
La condizione operaia alia Terni, alia Perlusola, alia Rinascenle 

Altri « modelli » hanno rl-
cevuto colpi demolitori, dal
la viva voce del roppresen-
tanti dei lavoratori, nella se
conda e conclusiva giornata 
dell'indagine conoscitiva che 
la commissione Lavoro del 
Senato ha awiato in stretto 
legame con il dibattito in 
torso sui disegni di legge del 
PCI, PSIUP e PSI per uno 
Statuto dei diritti dei lavo
ratori. Manca tuttora la pro
posta del governo: il mini
stro Brodolini ha avuto gia 
degli scanibi di vedute con i 
dirigenti sindacali, che ave-
vano chiesto dl poter espri-
mere un loro meaitato pare-
re; ma la iniziatlva incon-
trerebbe seri ostacoll in una 
parte del governo. Peraltro, 
1'impudenza con cui 1 rap-
presentanti padronali, l'al-
tra sera e ieri, sono venuti 
a sostenere che nelle loro 
aziende tutto va bene (fra 
I'altro sul problema della 
presenza del sindacato nella 
fabbrica hanno mostrato dl 
avere una comune linea di 
resistenza), fa intravvedere 
gia le pressionl che i padro
ni eserciteranno sul governo 
per impedire il varo dello 
Statuto, che pure e parte in-
tegrante e prioritarla degli 
Impegnl programmatici. 

Fra i «modelli» aggredi-
ti ieri sono i nuovi poll di 
sviluppo, quale l'ltalsider di 
Taranto, spesso e inopportu-
namente portato ad esem-
pio nel campo delle parte-
cipazioni statali. In questo 
grosso complesso siderurgi-
co dello Stato esistono le 
schedature, che sono conti-
nuamente aggiornate, con in-
dagini compiute sulla vita 
privata dei lavoratori dalle 
guardie giurate 

Ma procediamo con ordlne. 
Nella sala in cui si svolgono 
gli interrogator!, al primo 
piano di Palazzo Madama, en-
trano per primi appunto i 
delegati operai dell'Italsider 
di Taranto. Sono Ernesto 
Antlnante (CISL), Giovanni 
Zittano (CGIL). Giovanni Co
ra (UIL). 

Introduce Antinante: va al 
sodo, senza perifrasi, e de
nuncia che le condizioni di 
lavoro ambientali non sono 
buone, le ore di straordinario 
moltissime (in un giorno si 
fanno anche 12 ore lavorati-
ve) mentre l'organico e insuf-
flciente. a L'incidenza delle 
malattie — precisa — e alta. 
Per6 i medici sono pagati 
dall'azienda e noi non abbla-
mo fiducia di loro. A differen-
za di quelli dell'INAM spesso 
impongono ai lavoratori di ri-
prendere il lavoro quando so
no ancora malati». 

E ' un ritornello questo del 
medici aziendali (lo abbiamo 
sentito ripetere molte volte) 
che sono fiscali. All'Italsider 
dl Taranto ci sono anche per 
questo «frequenti infortuni, 
che l'azienda spesso evita di 
denunciare ». 

ANTINANTE (CISL): sulle 
schede personali si annotano 
tutte le mancanze e le puni-
zioni, che piovono abbondan-
temente. NeH'azienda e'e vivo 
malcontento. I • superiori» si 
fanno temere, e i rapporti 
con gli operai lasciano molto 
a desiderare dal punto di vi
sta umano. La direzione si 
preoccupa solo della produ-
zione. L'operaio non e che un 
numero. La liberta di sciopero 
e limitata. Ai non scioperanti 
si danno invece premi sotto-
banco: U crumiraggio e per-
ci6 incoraggiato dai dirigenti 
aziendali. 

ZITTANO (CGIL) le sezioni 
sindacali non sono riconosciu-
te, operano clandestinamente. 
I dirigenti sindacali se sono 
scoperti nella loro attivita so
no puniti. Le assunzioni awen-
gono in modo discriminato. 
Non basta il buon esito degli 
esami medici: decidono i ca-
pi dopo i « colloqui », che so
no solo una presa in giro. Vi 
sono tecnici disoccupati o che 
debbono emigTare, men: re si 
assumono quelli del Nord 
raccomandati. 

CORA (UIL): le gratifiche 
di bilancio vengono utilizzate 
per prenuare i crumiri e pu-
nire i piu attivi e combattivi 
nel lavoro e nelle lotte sin
dacali. 

Incominciano le domande. 
PRESIDENTE: sono rispet-

tati i contratti? 
OPERAIO: no, non sono af-

fatto rispettati. La CI e limi
tata nei suoi poteri e condi-
zionata. 

PRESIDENTE: vi e liberta 
di nunione? Esistono disenmi
nazioni? 

OPERAIO: sono frequenti l 
cambiamenti del posto di la
voro, con conseguente dequalt 
ficazione. 

PRESIDENTE: si indaga 
sulle opinioni dei Iavoraton? 

OPERAIO. si. Vi sono SO mi
la domande di assunzior.e. 
Perc:6 ogni occupato e tenuto 
sot to la spada di Damocle del 
ncenzaamento dal momento 
deH'assunzione. 

PRESIDENTE: vi sono guar
die giurate? 

OPERAIO: si. Entrano an
che nei reparti, certe volte in 
tuta (camuffandost da ope
rai): fanno i rapporti e pio
vono le punizioni. 

PRESIDENTE: vi sono per-
quisizioni? 

OPERAIO: si, e spesso in 
forma non giusta, in presenza 
di tutti gh altri opeiai. 

PRESIDENTE: le punizloni 
sono precedute da addebito? 

OPERAIO: no. II lavorato-
re pub contestare il prowedi
mento solo dopo che e stato 
inflitto. Sono frequenti le pu-
mzioni assolutamente ingiuste. 

PRESIDENTE: si puo dif-
fondere materiale sindacale? 

OPERAIO: no, solo fuori 
della fabbrica. 

PRESIDENTE: l'appartenen-

za a un sindacato invece che 
a un altro pu6 essere motl-
vo di discriminazione? 

OPERAIO: si. I trasferimen-
tt di reparto sono un modo 
per colpire chi si e iscntto 
a un certo sindacato. 

PRESIDENTE: si possono 
indire assemblee in fabbrica? 

OPERAIO: no. La circolare 
del ministero delle parteclpa-
zioni statali che autorizza le 
assemblee non fe rlspettata. 
La direzione respinge ogni ri
chiesta In tal senso. 

Sen. CENGARLE (dc): cl 
sono accordl aziendali che re-
golino la attivita della C.I.? 

OPERAIO: no. La CI non 
pu6 circolare nel reparti, e 
ciascun membro non pub la-
sciare il lavoro, senza permes-
so, neppure per questioni ur
gent! e gravi del suo mandato. 

CENGARLE: lo straordina
rio e corrispondente alia leg
ge? 

OPERAIO: vi sono lavorato
ri che effettuano fino a 16 ore 
di lavoro. Sulla busta paga 
parte dello straordinario e 
annotato in modo camuffato. 
L'ENPI non fa nulla. 

Sen. DEL FALCO (dc): chl 
raccoglie le inlormazloni per 
le assunzioni? 

OPERAIO: i « loro» (della 
direzione) agenti e anche i 
carabinieri. 

Sen. VIGNOLO (pci): con-
cordate tutti sulla esistenza 
di schedari presso la direzio
ne, contenenti i « precedent! » 
del lavoratore, anche sulla sua 
vita privata e i suoi orienla-
menti politic! e sindacali? 

OPERAI: si. La cartella 
viene costituita sin dalla pre-
assunzione. 

VIGNOLO: le guardie del
l'Italsider assumono informa-
zioni, quindi operano anche 
fuori dell'azienda, per avere 
notizie sugli orientamenti p-> 
litici e sindacali di chi chie
de di essere assunto? 

OPERAI: si, le guardie van-
no a raccogliere informazio-
ni con appositi moduli a cui 
gli aspirant! alia assunzione 
debbono rispondere specifica-
tamente, e le assunzioni av-
vengono solo sulla base di que
ste informazioni. 

Sen. MAGNO (pci): e vero 
che non si entra in fabbrica 
se si appartiene a un certo 
partito politico? 

OPERAIO: si . VI sono per-
sone pagate dalla direzione, 
che prowedono ad assumere 
informazioni suU'opinione po
litica di chi domanda di es
sere assunto. Chi e comunlsta 
o figlio di comunista non puo 
sperare di essere assunto. 

Questa « scopena» suscita 
reazloni contrastanti, e mala-
mente mascherate, in quel par-
lamentari che non gradiscono 
lo statuto e la denuncia dl si-
tuazioni intollerabili nelle 
aziende pubbliche. Fra I'altro 
il disagio non ha tempo di 
dissolversi che analoghi pro
blemi sia pure con qualche 
difficolta in piu emergono 
nell'incontro successivo, con 1 
delegati operai della Ternl, 
nell'ordine (come hanno pre
so la parola) Tarani (UIL) 
Dei (CGIL) Rotill (CISL). Sin-
tefizzando la situazione, i rap-
presentanti dei lavoratori sot-
tolineano che si qualcosa e 
mutato neH'azienda, « ma non 
vi e ancora una vera liber
ta »; che «lo scontro si ve-
rifica quando la CI tenta dl 
operare» cioe vi e formale 
rappresentanza operaia, cho 
perd viene conculcata con in-

Presentata dal PCI 

Interpellanza 
sul MEC 

e la crisi 
agrumaria 

I compagni depuuti Spe-
ciaie. Esposto. Mieeli. D'A-
lessio. Marras. Guglielmino, 
Piscitello. Tuccari. Fiumano, 
Tripodi. Grimaldi e La ilan-
na hanno presentato una in
terpellanza at ministri del-
l'Agncoltura e degb Esteri 
per conoscere le ragioni per 
cui U rappresentante del-
1'Italia Delia riunione del 
Consiglio dei Ministri dei 
€ Sei >. ha accettato « incon-
diz:onatamente le proposte 
avanzate dall'apposita com-
missKjne del MEC per aecor-
dare una vertigi.iosa dimi-
nai:one del daz:o sugli agru-
m: che saranno importati 
dalla Coniumta europea da 
alcuni paesi med:te;Tanei: e 
per sapere altresi se non 
r.tengano che la prefereaza 
accordata m favore della Tu-
rus:a e del Marocco (Al rj 
di nduz:ono dell'attujile ta-
rJTa estema), della Spagna. 
di Israele e della Turchia 
(4*3 ^ di riduzione della ta-
r.ffa estema) rappresenti un 
altro gravissimo colpo per 
l'agru.-n;cultura itaUana. il 
cui s ta» d: crisi e stato an
che d: recente documentato 
da este^e e drammanche pro-
teste di massa >. 

I parlamenuri del PCI 
ch:edono, oltre alia revisione 
dej regolamenti comunitari. 
di sapere anche i motivi per 
I quali c i] governo nel di 
batt:to svoltosi recentemente 
alia commissione Agricoltura 
della Camera abbia tachito 
sulle gravi deliberazioni che 
stavano maturando e che si 
nvelano ora in netto contra-
sto con le assicurazioni date 
e gli impegni assunti in quel
la sede ». 

terferenze dell'azienda cbe 
preme per «frenare le attlvi-
tb delle rappresentanze» del 
dipendenti Interne ed estar-
ne (sindacati). 

Un clima illiberale, che pub 
consentire, ad esenipio, prov-
vedimenti dlscrlmlnatorl nei 
confront! di chl appartenga 
ad un sindacato anziche ad 
un altro, prowedimentl che BI 
traducono In trasferlmenti di 
coloro che si a fanno plU sen-
tire ». Tutto clo, anche se for-
malmente la CI pub muover-
sl (ma deve chledere 11 per-
messo). 

Alia Ternl, secondo una ri-
sposta fornita a precisa ri
chiesta, le guardie giurate so
no ora 60 e svolgono solo 
compiti dl « vigilanza sul pa-
trimonio» (ma chi ci assiou-
ra che non accadano fattl co
me quell! di Taranto?). 

Vogllamo vedere come si 
eserclta, anche attraverso il 
controllo sulla salute, una 
pressione autoritaria? Alia 
Ternl 11 medico d'azlenda non 
sarebbe fiscale come in al
tre sltuazioni; tuttavia, se i 
pareri del medico dell'azienda 
e di quello dell'INAM sono 
discordi, il lavoratore e obbli-
gai'o a riprendere il lavoro; 
in caso di «inIortunio Ueva» 
giunge a casa del lavoratore 
una lettera che lo diffida a 
riprendere l'attlvita. E ' anche 
accusato dl « negligenza » sul 
lavoro! 
Gli infortuni anche morta-

11, sono tantl. Anch'essi. sono 
dovuti a negligenza, o non 
pluttosto a una politica padro 
nale assurda? 

A Terni la forza del movl-
mento e tale, e evidenfe, che 
non consente rappresaglie 
per scioperi. Con questo. vuol 
dire che l'azienda pubblica 
non ne attua? Niente affatto e 
uno dei delegati, cautamen-
te per6, dice che forse gli 
«scioperi pesano in qualche 
misura al momento dei pas-
saggi di qualificau. 

Anche alia Temi e vietata 
l'assemblea, neppure se indet-
ta dalla CI; analogo a verbo-
ten» alle sezioni sindacali di 
fabbrica. SuH'uno e I'altro 
problema la direzione fa mu-
ro. Tutti e tre i delegati ope
ra! si sono pronunciati per 
lo statuto 

Le aziende IRI non sfug-
gono alia pratica delle discri-
minazioni (fra I'altro, i cosi-
detti premi, che sono conces-
si agli impiegati « buoni » del
la Ternl e negatl ai acatti-
vi») che si attuano a diversi 
livelli: cosl carriere e promo-
zioni 

L'lncontro con I delegati 
della Pertusola di Crotone 
(gruppo Monrecatinl • Edi
son) fa registrare un fatto 
insolito: fra i rappresentanti 
dl fabbrica ascoltati quello 
della UIL, G. Battista Papa e 
un guardiano (non guardia 
giurata, precisera, una volia 
che anche al piu disattento 
del senatori le sue difese di 
ufficio della societa fanno ve
nire in mente che qualcosa 
non va). Giusramente nessu-
no contesta al Papa U diritto 
di svolgere attivita e rappre
sentanza sindacale, ma difen
dere l'indlfendibile no. II 
contraddittorio e difatti illu-
minante. Si viene cosl a sa-
pere che non vi e liberta, in-
fabbrica, di esprimere libera-
mente il proprio penslero, ma 
d» riunirsi se e d'accordo la 
azienda; che le sezioni sinda
cali non sono riconosciute; 
che vi e una perquisizlone 
giornaliera dei lavoratori; che 
la • prevenzione degli infor
tuni che sono frequenri, e di 
recente migliorata grazie al
ia pressione dei lavoratori ». 
che l'indice di malattia e m 
aumento; che le punizionl ven
gono decise dall'azienda sen
za sentire la CI; che, infine, 
vi e un supersfruttamento, 
che porta 1'orario di lavoro 
molto al di la del consenti-
to (12 ore il giorno). Alia 
Pertusola, poi, e'e la pratica 
illegale di appaltare Iavori che 
sono propri della azienda 
e questi lavorarori di «se
conda categoria* percepisco-
no una paga pari quasi alia 
meta dei dipendenti della 
Montedison. 

Oltre il Papa, per la Per
tusola sono stati ascoltati Fo-
sco Rossi della CISL e G. 
Battista Calarco della CGIL. 

Le ultime due delegazioni 
ascoltate, nell'ordine, sono 
state quelle della Rinascenvte 
di Milano (Emillo Pigni del
la CISL. Giuliana Ciciolla del
la CGIL, Roberto Seal! della 
UIL) e della Pancaldi di Bo
logna, 

La Rinascente, secondo una 
opmione che i suoi dirigenti 
tentano di accrediure, « e una 
azienda democratica ». Non e 
affatto vero, hanno derto i de
legati dei lavoratori, alia com
missione senatoriale; « alia Ri
nascente la democrazia ha fat
to passl indietro». E l rm-
biemi cne essi hanno posto 
lo dlcono: sfruttamento degli 
apprendi5ti (hcenziati poco 
prima che scatti l'eta) e del
le cosidettfe dimostratnci di 
aziende di prodotti (all'occor-
renza utilizzate come cruml-
re), la discriminazione per-
manente contro chi e attivo 
o sciopera. E ' pratica perma-
nente indurre alle • dim;ssio-
ni » chi non e gTadito, oppure 
non vengono concessi diritti 
a chi ha preferito la CI alia 
direzione. 

II presidente Mancini, so-
cialisu, a concJusione dei Ia
vori della commissione ha d;-
chiarato che con questa inda-
gine e stata £cce-*ata resi
stenza dl numerose violazioni 
ed ha sottolineato quindi la 
esigenza dello statuto dei la
voratori. 

Antonio Di Mauro 
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