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PRIMA GIORNATA DI DIBATTITO AL SETTIMO CONGRESSO DELLA CGIL 

Un'unha d'azione piu avanzata per costruire un solo sindacato 
Riaffermata la politica di unita e autonomia sindacale in tutti gli interventi - Le testimonialize delle grandi lotte 
recenti - Gli interventi dei compagni Danelon, Bitossi, Cicchitto, Sicolo, Mazzini, Dido, Tosetto, Foa e Lama 
Prima gio-nata di dibattito 

i e n matt na al VII congtesso 
delia COIL sulle relazione del 
compagno Aco-Uno Novella- Ec-
co gli interventi. 

DANELON 
Operate delia Rex di 
Pordenone 

II congresso eonfedrrale si 
spre in una fase importante di 
lotte smdacali che hanno por-
tato ad accordi qualifkanti e 
a conguitte avanzate nelle fab 
brtch* e nella societ*. Vomi 
sottohnrare i contenuti delle tr* 
lotte svolte nel 196" alia Res: 
per aumenti salariali. per le 
nualiflche delle donne livora 
tnci prim* conflnate nel ghetto 
dells quart* categoria. La no 
stra ultima lotta e terminate 
con la conquista del delegate 
di lino a e dpi comitato rottimi. 

Si tratta di importanti stru
menti attraverso i quali ci DTO-
poniamo di contrattare con il 
padrone tutta lorganizzazion* 
del lavoro nella fabbrica. La 
classe operai*' non e dispoeta 
a tollerare un tipo di organiz-
zazione del lavoro che oggi com-
porta perceptual) altissime di 
nevrobi. esaunmenti e altre ma-
lattie: ci dobbiamo battere per 
un tipo di organisation* del 
lavoro diversa, che permetta al-
I'opera io di esprimere tutta la 
Mia capacita intellettiva e la 
sua competenza tecnica. 

Gli strumenti di contrattazio-
ne che abbiamo conouistato so 
no importanti: II delegato di 
linea delta Rex viene eletto di-
rettamente dagli operai nella 
linea stessa in modo unitano. 
Dobbiamo pero fare In modo 
che tali strumenti di contrat-
t a zione non si burocratizzino. 
ma rappresentino sempre un 
ruolo di sintesi del movimento 
a livello di linea e di grupno. 
Determinante e decisivo e qum-
di il rapporto democratico tra 
tali strumenti e il grupno degli 
operai rappresentatt: in quest! 
giorni ajla Res gli attivitH as-
sieme a) gruppo di operai del 
settore verniciatura stanno ela-
borando le nuove richieate. Oc-
corre pa s u r e laddove il pa
drone tenta di consnlidare gior-
no per giomo il proprio potere. 

Nel nostra congresso provin-
dale abbiamo discusso oltre 
che dei problem? rivendieativi 
anche del problemi piu ampi 
delia vita del lavoratore fuori 
delia fabbrica: dei gravi costi 

dei trasporti che nriue'mo no 
tevolmenU> il salano. dei pro 
blemi delta riform<i sanitaria 
L'attuale sistema tanttano -.er 
ea in cond*zion» disastros" e 
va trasform-ito sin dalle ra-!:< r 
dobbiamo batlerci ad esempio 
per la cre-izinne di contn fji 
inedicina preventive con lasst 
stenza sanitaria gnrantita a 
tutti. sia nelle fabbriche che 
nelle citta. 

BITOSSI 
presidente dell'INCA 

L'esigenza di una migliorc e 
piu avanzata legislazione soca 
le. di una piu efficace gestione 
delia previdenza sociale e di 
una piu qualificata ed efficace 
tutela dei dintti e entrata nella 
coscienza dei lavoratori ed e di 
ventato un obiettivo di tutti i 
sindacati e di tutte le for/? po 
litiche I J CGIL ha perc <i rnes-
so al centro del suo dibattito 
la graduale attuazione di un 
servizio sanitario nazionale. 

II costante aumento degli in 
fortuni toltre 1 milione e mezzo 
nel 1KB) e la linea sempre piu 
restnttiva delia tutela previ-
denziale devono farci reagire 
per chiedere ferniamente che 
vengano realizzati immrtanti 
ohiettivi quali ladeguamento 
annuale dei contributi. 1'anoli-
zione dell'esonero delia rpspon 
sabiliti civile del datnre di la 
voro. VeMensione delia tutela 
a tutte le catecorie esrluse. e 
l'eliminazione delia sperequa 
zione tra i lavoratori. Vi sono 
pero altri obiettivi molto im 
portanti. quali il eomoletamento 
delia riforma pensionistica per 
ga rant ire un trattamento ade-
guato alle necessita di un pae-
se civile, la democratizza7ione 
degli enti previdenziali ehe si 
realizza con la mangiore po*i-
zione di potere all'inlerno dei 
consigli di ammuustrazione de 
gli enti prcviden/iali. mantcnen 
do un costante coordinamento 
con 1'INTA. 

Vi sono altre lacune ancora 
da eolmare e per fare cid 1'INC^ 
propone la costituzione di una 
vasta rete di attivisti di fab
brica. di legs e di corrispon-
denti c propone al sindacato di 
costruire nelle grandi e medic 
a/iende, in collegamento con le 
sc7ir>ni sindaeah a/.tendali. una 
rete di attivisti per estondere 
sempre di piu l'attivita di pa-
tronato. Dope tale indicazione 
schematica sui complessi pro 
blemi che l 'INr\ deve affron-
Ure. ci attendiamo dal Con-

^revso u'i apporto loi-'an^iale 
di iri'-e [>er 'in p.u cornpiuto e 
rn'iderno svuvrna di s vurezza 
six:'.ii\e. rif'.rintere^e dei lavo-
raton ital.dni e delle Wo fa-
niijjhe 

CICCHITTO 
segretario nazionaie 
FILTEA 

Dopo aver sottolineato che la 
(.'r.inric mipor!an/d fM)!iie<i del 
Ciwigresso nasce dal fatto che 
ttamo attravenando un salto 
di qualiti ne) momento rivendi-
c-aUvo Cicchitto Hbadtsce la 
v.ilidita delle lotte articolate 
e afferma che il movimento ha 
ci>lto I'aspetto deciiivo delia 
a?ione padronale. che si con 
cietizza in un tentative pernn 
nente di assorhimeoto dell'inizia 
tna. che awiene a livello ge
nt-rale con la politica del prez?'. 
e con quella f ivale . e a livello 
a/.iendale modificando dopo ogni 
accordo le condizioni tecniche 
c organlzzative. 

L'esigenza di democrazia -
dice poi Cicchitto — e venuta 
proprio quando piO forte e di 
ventata la lotta aziendale. Ma 
se ciA e valido per dare una 
ri^posta tempestiva e perma-
nente ad una struttura padro 
nale che fonda la sua forza 
sulla continuity e stahilita del-
la sua preoenza. su una logics 
verticistica connaturata alia 
tr-cnocrazia aziendale, tutta la 
espenenza di questi mesi ha 
dimostrato che Io spontaneismo 
e dl per se incapace di dirigere 
durevolmente la lotta e an 
cora di piO per portarla verso 
sbocchi sindacali avanzati. l*a 
sixintaneita opera ia e un mo
mento assai alto di capacita 
mobihtativa. nella misura in 
cui diventa autogestione delle 
lotte: m,i qtiesta a ^ua volta 
e effettiva. se si lega ad una 
organica stratcit;s sindacale ed 
e sostenuta dairorifani/7a7ione. 

Cio nmelte in diwusstonp tut
ta la struttura sindacale tradi-
zionnle ed impone di port are 
avanti con coraggio un profondo 
processo di Hconversione e di 
rinnovamento. pena correre il 
rischio che le nuove strutture 
sorte a livello di fabbrica si 
sviluppmo anche senza di noi 
e talora contro di noi. 

Cicchitto affrontn noi il tcma 
dell'autonomia c dell'unit.i che 
sono due farce delia stessa me-
daglia L'autunomia, dice, ha 
un'infhien/a siillo sviluppo del 
movimento. sul nostro rinnova
mento e sulle altre orsanuza-

I contbri non danno lavoro, le navi sono vocchie e poche 

UNA FLOTTA 
da ricostruire 
Gli operai demoli»cono il Piano CIPE - La relazione di 
Neluaco Giachini e Tintervento di Fernando Di Giulio 
Par lniziatlva delia sezione 

centr^le lavoro dl mass* si 
a svolta alia Dlreuona del Par
ti to una nunione, present! nu-
merosi operai dei piu grossl 
cantien Italian), in cui e sta-
to fatto il punto sulla naval-
meccamca a partacipazione 
atatale che in quest! giornl ha 
visto forti nuclei operai. Inte
rs citta come La Spezta e 
Trieste, mobtlitati per dtfen-
dere II posto dl lavoro. 

La relazione intiodutttva e 
aiata svolta dal compagno ono-
revule Nelusco Giachini il qua
le ha sottolineato come oggi 
sia sotto gh occhi di tutti il 
fallimento del piano del CIPE 
cne bta portando la cantierl-
•tlca ltallana verso il piu com-
pleto naufrag'o. 

Le lotte operate dl quest) 
anni. la grande battaglla data 
• Trieste dal lavoratori del 
S Marco, a La Speeia dai la
voratori del * Mugglano », con-
fermano i nostn yuidizi sul 
piano presentato dal CIPE. La 
•ua vlsione parziale dei pro
blem) delia rlstrutturazione, la 
ineapacita di mantenere l li-
velll economic) e di occupa 
7innc (dal 1U53 gli operai so
no dimtnuiti dl M.(KKJ iinit.i > 
delle zone colpite la subordl-
nnzione delle aziende di Sta
tu alle imprest; private iono 
•tate piu volte denunemte dal 
nostro partno anche quando 
gltre forza si facevano perico-
lose lllusionl. 

La nprcaa delia lotta net 
cantien pone al partito — e 
•tato sottolineato questo in 
numerosi interventj — il com-
pito delia ricerca di momen 
ti unificatori tali da far pe-
aare e incidere poliiicumenie 
le batt«(,'lte smdacali. 

« N o i non neghiamo — ha 
aftcrniato Giachini — la n-
•trutturazione ma vogliamo 
che essa rappresenti una keel-
ta di pntenziamento, per fare 
delia navalmeccanlca uno dei 
aettori trainanti dello svilup-
po economico. 

Cosa e sUita in concrew^ que-
sta ristrutturwione, a che li
vello 11 piano CIPE ha porta-
to la cantieristira italiana? 

A questa domanda aia la ra-
laeione di Giachini, sta gli in-
fervent) di numeros) operai. 
che le conclusion! di Di Giu
lio hanno dato una rlspost* 
precisa: essa rappresenta 11 
aulcidio delia eantierlstica ita 
liana, delle citta che a que
st* sono legate • piu in gene
ral* un momento twgativo par 
jo sviluppo dal Paaaa Intero 

Se non vi sura una inveraio-
M dl Una* 11 nottro P i r n 
varra tagllato fuori dal traffl-
el martttiml intamaaionali: 

II piano CIPE non al e mal 
•rofMMto dt dart nuovo i n -
polao, pur nella riatnittura-

zlone, alia eantierlstica. Lo 
stesso capitate privato non po
ne problemi di ^viHippo nep-
pure all'inlerno del sistema, 
attuundo la politics del mas-
simo profitto nei mille modi 
pos.sibili. 

In questo quadro balza evi-
dente la KiavitH delle scelte 
suicide delle Parteclpaziom 
staiali. Nel iiioiiirnic in cut 
in tutto il mnpdo la naval-
niecc-anK'H <-"iuiv.c un tUrttivie 
balzo in avanti nel nostro Pae-
sc si va indietro: cittii into-
re, Trieste ne e un esempio, 
stanno vnciulo ii (iiaiiima del-
la dihoccupa/ionc 

Nuove .scelte (); politica eco 
nomica, investlmenti pubblicl 
nel settore delle uifrastiuttu-
ra, una nuova politica per il 
mare che veda legato il pro-
blema dello sviluppo clella 
cantieribiica a quello delia 
flotta, doi porii, delia side.rur-
gla, dello avaiuumento di In
dustrie di avanguardia tipo la 
olettronica, mmvc scelte di po
litica internav.ionale percho 1 
tralfici inariuimi non posso-
no essere linutat! ail'Euiopa 
ma de\ono estcndeibi ui pae 
si del t e i /o niondo: queste le 
lineo di lonrto MI CUI porta 
re avanti un.i grande tiiut:»uha 
polinca nel paese. nel parla-
mento, per battere la politica 
de' governo. per lar si che »oi-
gano dalle esigenze vive dei la
voratori, dalle loio lotte nuo 
vi indinzzi dl prosrammazio-
ne democrat lea fondati sul 
momento reglonale. 

Essenziale e partire dalle 
lotte attual) e dalla rondirlo 
ne del lavoratori nel 
cantien. nei porti. superando 
rltarril ed tnsufluienze. 

II dibatlito vivo ed interes-
sante ha confermato le gran 
di linee delia relazione dl 
Giachini, ha portuto la espe 
rlenza diretta di lavoratori che 
si sono trovati, come 1 triestl 
m nel fuoco di una grande 
battagUft. ha messo in luce la 
necessita di pa^sare ad una 
lotta decisamente oKenswa 
per aprlre le porte ad una 
nuova politica del mare (Ren 
Kaiser e Raseni. del S. Mar
co di Trieste); ha sottolinea
to la necessita nel quadro del-
la autonomia sindacale. di In 
staurare un nuovo rapporto 
dialettico fra sindacato e pnr-
tito, dl apnre con I lavorato 
n del cantien ad oeni livel 
lo un dibattito attorno ad 
obbiettlvi immediati ed a piu 
lungo respiro per dar vita ad 
una forte lotta in tutti I can-
tier) (Rossi di Sestrl Ponen 
te, Llsta delia Piom di Na-
poll a Greco deila Piom; Ca. 
rettl dal Muggiano di La Spa-
aia, Maaoagni dai Cantierl Or. 
lando dl Livorno, Musso del 
Cantiere di Sestrl, Saul di Na-

poli>. fialbo ha rilevato l'ur-
Kenza di inserire la battaglia 
dei navalmeccanici, o^gi cen-
trata su alcum importanti 
cantien, nel grande movi
mento sindacale che pro-
set;ue con forza in tut-
to il Paese che pone problemi 
di radieale modifies delle 
strutture (Vidal! delia Com-
mi.ssione cent rale di control-
lo, Ciardini segrctano delia 
FILM-CGIL e Giacche Senro-
tario delia Federazmne di La 
Spe/ia) 

II compapno Fernando Dl 
Giulio. delia dire/ionp del Par
tito, ttaendo lc conclusioni del 
convegno. ha sottolineato la 
validity delia impostazione da
ta dal PCI nel corso dl questi 
anni al problemi delia naval-
meceanica e del settore ma-
ntt imo dell'economia, valtdlta 
ronfermnfa dai fatti e la con-
danna che ne denva per la 
politica del governo che, an 
che in questo settore nnziche" 
affrontare 1 verl nodi ha at-
tuato una politica di piccolo 
cahotangio. 

Un approfondlmento delia 
linea - ha detto Dl Giulio — 
siumftca anche valutare come 
la loffa per I'afferma^ione dl 
questa sia andata avanti, capl-
re percW non si sono otte-
nuti ceiti risultati, affilare me 
gho le nostre arml per svl-
luppare ed elevare la lotta 
nel settore, superando le dlf-
ficolta obiettlve. Dl Giulio ha 
quindl posto in evldenza II le-
mime stretto che Intercorre 
fra la navalmeccanlca. l'econo 
mia marittima ed il ruolo del
le a?iende dl stato chiamate 
In causa in rapporto al tipo 
di sviluppo industrial che do-
vreblie avere 11 nostro Paese e 
che pone loro problemi di for
te presen?a nei setton di avan-
diiardia, trainanti — la naval-
meceanica J> uno di questi — 
e, nel caso specifico delia rl-
ceica stcieniifu'H nel campo 
delle costruzionl navall lega
te al processi tecnologicl in 
atto. 

Concludendo il compapno Di 
Giulio si e soffermato In 
particolare sulla situazione di 
Trieste e IA Spezla, lndican 
do la necessita delta art ico]a-
zione del movimento in mo
do da coinvolpere non solo tut-
to II settore cantterlst ico, ma 
anche quell) delia flotta, del 
porti etc , sottolmeando il va-
'ore di questa hattajjltn che 
incldera sui processi politici 
in atto. 

Al termlne del lavori e sta
to declto dl convocare entro 
un breve perlodo una nuova 
rlunlone per asamlnare nel 
dettaglio lo sviluppo dal movi
mento a la initiative necaaaa-
rle. 

a. ct, 

zioni. le cui componciti r> <' 
avanzate proprio d'tra\er>o 'a 
autonomia e rincompatb;lit<i 
superano I'mterclassismo e lo 
aziendahsmo. E anche i! SUP* 
ramento delle correnti e una 
citnduione di autononra. di t J., 
pt-ro. I'attua^ione del'e numi 
patibiliti co»tituiu.e un'.ndispt-i) 
sabile premeasa Non compren 
do quindi il nnvio dt-H'attudiio 
ne delle incompatibility politi 
che La matrice deH'inconipa 
tibilita parUmentare e di quel 
le politiche e la stessa. Mante 
nendo i sindacal.sti nei fo-ida 
roentali organismi di decision* 
politica, quando si discutono !e 
cosiddette matene mute, essi 
dovrebbero o uniformarsi ne! 
sindacato alle decis-oni che nan 
no contnbuito a formare a I; 
\ello politico, oppure costituire 
una sorta di corrente nei oartit: 

L'esigenza deM'autonomia — 
prosegue Cicchitto - e tanto 
piu indispensabile nella misura 
in cui le organizzazioni sinrla-
call dovranno apnre un discor 
so assai chiaro con le forze po-
liUche su tutte le implicazioni 
generali denvanti dalle pros-
sime lotte contrattualt. 

Nella misura in cm le riven-
dicazioni — conclude Cicchitto 
— modificano certe grandez/e 
economiche. che la loro proie-
zione avvieoe a livello di siste 
ma. nel senso che esse possono 
essere vanificate o consolidate 
attraverso una modifies delle 
strutture stesse e un'avanzata 
politica di piano. 

SICOLO 
segretario regionale 
Puglie 

Anche in Puglia il pericolo di 
una stagnazione rixendicativa, 
dopo le grandi lotte per le pen-
sioni e il suporamento delle zo
ne sa lanal i e stato evitato An
che nel vivo del dibattito enn 
jlrossuale e proseHuita la lotta. 
Si e cosi realizzata la saldaiura 
tra problemi rivendieativi r mo 
vunento di artieolazione e Be-
neralizzazione citta e campa-
gna. industna e agricoltura. Si 
sono saldate le lotte per il sa-
l a n o e la rnndizione all'intcrno 
delta fahbnea con quelle per 
lo sviluppo economico. I'occu-
pa7ione. le riforme struttur.ili, 
prima Tra tutte la riforma ajira 
n a . Cio ha signilicato crescita 
e rafforzainento del s indacato. 
sia come aumento del numero 
degli iscritti sia come esten-
sione delia nostra influenza in 
fabbrica ove eravamo ass^nti. 

II s indacato ha cosi avvertito 
l 'esigenza di col leeare le lotte 
per lc pension! e per >' supe-
ramento delle gabbie sa iana l i 
con quelle piu penerali per 
1'occupazione e il suiieramento 
delia questione agraria e me-
ridionale. come sviluppo di una 
tradizione di lotte e di contri
buti alia soluzione dei problemi 
fondamentali del Mezzogiorno 
che ha i suoi moment! piu 
signincativi nelle battaglic brae-
ciantili e coloniche del 196.i 67 
contro la politica dei redditi e 
il disegno delia intcRrazione dei 
lavoratori in un programma di 
sviluppo reRionale volto a ra-
zionalizzare lo sviluppo capita-
listico e unitariamente respinto 
in Pugha da CGIL, CISL e 
UIL 

Gli scioperi gencrall unitari 
del 12 dicembre l!MiH e del 10 
Riucno 19H9 seguonq a tale n-
fluto: non rapprescntano due 
occasion! di protcsta. ma espri-
mono la nostra capacita di ela-
borare una piattaTorma con 
obiettivi concreti . 

Permangnno limiti anche pe-
santi costituiti prmcipalmente 
daJ persistere di larghe z«ne 
di snttnsalano. dalla scarsa 
chiarezza esistente in ordinc 
agli obiettivi intcrmedi delia 
politica di sviluppo zonale, dai 
problemi del eol legamento. In-
sufficienze e debole7/e sono an
che emerse in relazione con la 
forma di lotta da attuare per 
far avanzare la linea delia ri
forma aurana . 

I U'mi ronm-essuah sono ap-
parsi in-sufficienti in nfprimcn 
to alia (|iiestione iiieridionale 
nel suo complesso (Ju^sta al 
contiario — come ha detto No 
\ e l l a — deve divenire 1'inipe-
Btio di forulo di tutta I'org.iniz-
za7ione. Lc- lotle per la rottura 
delle gabbie sa ianal i c delle 
pensioni sono un esempio di 
come il mov imento pun pnrsi 
obiettivi sempre pii'i elcvati nel 
loro contemito politico. 

II progetto 80. il piano IRI 
nel Me/zngioruo v.inno in sonso 
opposto alle esiKen/c che l la 
voratori stanno inamfcstando 
anche con la lotta Per questo 
continueremo a sviluppare con 
la necessaria artieolazione il 
movimento delle masse in Pu
glia. in modo sempre piu uni 
t a n o e a tutti i livelli. 

II dibattito nei congressi ha 
espresso duhbi sullopportumta 
di estendere i) pnncipio aella 
incompatibilita noi consigli co 
munali del piccoli centri e ai 
d i r e t t m provmciali delle cate
goric. K' stata i m e c e manife 
stata con forza l 'es igen/a <li 
soprrare le correnti. come li
mitative dello sviluppo delia de
mocrazia del sindacato, e an
che delia sua autnnomia. Mlo 
sviluppo democraticn e autono 
mo del rindacato si deve pcrcio 
contribuiro dando una forte 
spinta al superamento delle cor
renti nella CGIL. 

MAZZINI 
Commissione interna del-
Id Cucinm di Lucca 

Nella nostra espenenza ab
biamo saputo trovare il gmsto 
inUeccio fra lotte generali e 
battaglie aziendah Non ci sia 
mo fermati all'accordo azien
dale tulle zone (per certi »spet
ti mlgliore di quello nazionale) 
ma s iamo nuscit i ad andare 
avanti , Momento determmantc 
e stata la parola d'ordine del-
1'ataemblea di fabbrica, di gran
de importanza per la gestione 
delle lotte da parte dei lavo
ratori. L'assemblea e s tate uno 

dei me/z\ che . COM C'I s c o p e n 
art colati. ha permesvj la rio 
stra v i t tona. 

Not vo l fvamo « contare H' p'U. 
BllddagtMre di piu. f<x' ^are d. 
meno ». La lotta puramente eco 
nonvca •u e COM •ra^'orma'a 
"i lotta per nvendic i / JM: S M 
d^cali compless ive fcott.mi. c<j 
richi di lavoro. ritmi e quali 
f iche) . Dopo 40 giorni di d u n 
soontri abbiamo v.nto Adesso. 
attraverso I'elezione del dele 
gato di reparto. vogliamo arri 
vare a controllare l'organizza-
/;UMP delja for/.a lavoro nel l i 
fabbrica. 

L'unita s indacale si e raffor-
zata: essa si e sviluppata e con 
qmstata con lo sviluppo delle 
lotte. e attraverso giusti obiet 
tivi. accettati da tutti I lavo-
raton Con i nuovi strumenti. 
cletti democraticampnte dai la
voratori. potra crescpre e con-
tare sempre di p:u il mov mien 
to s indacale . 

DIDO' 
vicesegretario CGIL 

n bilancio delle piu recenti 
lotte e imponente. sia per il 
numero di ore di sciopero, sia 
per i risultati ottenuti nella con-
trattazione aziendale Ma i n 
sultati sono stati positivi anrhe 
su importanti problemi eenera-
li e in particolare con I'accor-
do sul superamento df l le /one e 
con la legge che riforma il si
stema pensionisticn - meno posi 
tivi invece sui problemi delia 
wcupaz ione malgrado le dure 
lotte condotte. La programma-
zione. per esspre democratica, 
non puA andare bene alio stes
so modo per lavoratori e pa
droni, ma deve essere diretta 
contro il grande padronato 
(,'umta d'azione ci ha garantito 
il successo nelle lotte rivendi 
cative- ma offgi non ci basta 
piu Essa non £ irrevers ib le 
e nelle fahhriche per frontec 
aiare la politica padronale. si 
manifostano le esi i tcn/e di unita 
piu orgamche. Dobbiamo quin 
di camminare con piu speditez-
za verso l'unita s indacale or-
ganica. Le proooste di Novella 
vanno in questa direzione. ma 
potrcbhero anche collocarsi su 
una s e m p h c e linea di consolida-
mento delia unit i d'azione, 
se non procrdrremo con co 
rattgio su altri tcrreni. De
mocrazia e autonomia: que
sti sono 1 punti decisivi del-
la politica di unitA s indacale 
che. se attuati. garantiscono an
che la definizione di contenuti 
avanzati e di c lasso alia politi
ca s indacale nel nostro paese . 
Cio signifies rovesciare il di-
scorso fatto da Storti e Viglia-
nesi qualche anno Ta sulla pre-
ciudi7inle delle premessr tli va 
lore e dei contenuti di politica 
sindacale, per qualificare inve
ce l'unita s indacale sul terre-
no delia democrazia e delia au
tonomia. 

Camminare sulla strada del-
la autonomia siftnifica tra l'al-
tro dare at tua/ ione scn^a ul-
teriori indugi ad un s is tema di 
incompatibilita tra cariche sin
dacali . cariche parlamentari e 
cariche di direzione nei par-
titi. come significa avviare il 
r.roccnsn di superamento del le 
correnti. 

Per quanto riguarda la po
litica infernazinnale dobbiamo 
avere chiaro che da un lato 
le decision! tn materia di po
litica eennnmica nazionale ven-
«nno sempre piu enndizionate 
dal processo di integrazione e-
ennomica europea, e daH'altro 
che le strutture attuali del 
movimento s indacale interna-
zionale sono travagl iate da una 
crisl profonda proprio per la 
loro assnluta inadeguatezza ri-
spetto a questa situazione e 
alia es ieenza di dar vita ad 
una iniziativa di lotta del mo
vimento s indacale a livelli so-
pi" ,nazionali. 

Per nuanto rijjuarda l'Kurn 
pa si tratta di avere coscien-
7a che si sta costn iendo l'Eu-
rnpa del padroni Dobbiamo In 
vece unire le nostre forze sul 
terreno di un nuovo internazio-
nalismo s indacale per enndurre 
una lotta c a n a c e di affrontare 
i problemi delia condizione o-
peraia. di Imprimere un nrien-
tamento ^ntimonopolist ico al
ia politica economics nel con-
tinente. 

Credo che I'esperienza di lot
ta in Italia sia oggi tra le pi ft 
avan7ate d'F.uropa e sono con-
vinto che il movimento s indaca 
le europeo r iceverebhe un con 
tnhulo decis ivo se CCIL, CISL 
r IHI. rmscissero ins ieme a pro 
icttare a livello Internationale 
nursta espenen7a unitaria ita 
liana 

K' su questo terreno che ci 
siamo divisi dalla magaioranza 
delia FSM attorno ai fatti ce-
coslovacchi. Ma anche nel me-
rito del ruolo e delia funzione 
del s indacato nella societa so-
cialista noi abbiamo delle (dee 
diverse dalla mnggioran7a del 
sindacati aderenti alia FSM 

Mibiamo valutato con molto 
interessp l'psperienza che I sin
dacati cecosiovacchi s tavano per 
mtranrendere con il loro rin-
novato procramma d'azione sin
dacale. proprio perche le istanze 
d,i lorn sosfenute in quel pro 
gramma sono istan?e di valorc 
univrrsale. 

Ouando noi sosteniamo che la 
FSM t superata e dunque no 
niamo il prohlema conseguente 
delia nostra affllia7ione. non in 
tenriiamo fare un diseorso di 
rottura' anche questo sarehhe 
un diseorso da guerra fredda 
Voi poniamo invece il prohlema 
di una ristrutturaTione dei ran 
porti s indscal i mondiali piu 
aderenti- alia realta 

TOSEnO 
sezione sindacale FIAT 

De alcune settimane alia 
FLAT, durante le ore di scio
pero o con fermate di lavoro 
dichiarate al fine di permettere 
assemblee, e In corso un dibat
tito rcale fra le organizzazioni 
sindacali e decine di migluia di 
lavoratori. Sono fatti eaaltanti 

(he sron-.olgono trad / ona'.i ° 
i rn.'at.ss mi raiiporti fra - n 
datati e lavoratori e che non 
r'ttuardano so!o !a FIXT ma an 
the !a P.re;i:. la Mar/o'to ed 
altre az'ende e eomp!es-.i. 

La <o-itrapi*)1- z o-ic cne v: r 
s'ata MPI dibattito alia FI \T e 
sLdta tra chi voleva fare del-
l'aumento salaruile il solo fat

to obiettivo dell'attuale linea 
nvendcativa e chi invece giu 
stamente sostiene che i miglio 
ramenti. per non essere riassor 
bibili debbono essere ancorati 
t i>Tituti saldna'i nuovi. :n mo 
do che il padrone noi sia piu 
il solo a decidere Ci riferia-
mo sjx-cificatamente alia qua 
lif ita/ione professional*?, al
ia contratta7ione dei supermi-
nimi ai ritmi 

Due elementi hanno caratte-
n/zato il dibattito In primo 
luoao la contra oposizione fra 
lotta generate e lotta articolata 
si e rivelata falsa, in auanto 
1'esiiienza di aumenti salariali 
general) se prescinde dalla real 
ta specifica delle aziende. non 
batte la linea delia politica dei 
redditi ed il disegno dell'ac
cordo quadro ed evade dai pro
blemi delta fabbrica. In secon-
do luogo la proposta del contrat-
to di azienda o dell'arcordo di 
contratto. fatta dalla FMT. dal
la Olivetti e dalla Pirelli, tende 
oggi a sganciare i lavoratori di 
queste fabbriche dal contesto 
piu generate del movimento. Noi 
ci nresentiamo at rinnovo con-
trattuale eon conouiste ehe ne 
scrannn nelle trattative: dele-
gato di linea. nconoscimento 
delia capacita professional. 
parziale contrattazione dei su-
perminimi, ambiente di lavoro. 
mensa aziendale. 

Oggi occorre conquistare nuo
vi strumenti per la classe ope-
raia che le permettano di espri-
mersi in modo organico e uni 
tarin- tali strumenti sono co
stituiti (Idll'assemblea e dal do-
legato di linea o di reparto nel 
contesto di un rinnovato rap
porto fra classe e sindacato di 
cui sia pernn la sezione sin 
dacale 

FOA 
segretario CGIL 

La strategia sindacale si mi
sura ogtfi concretamente sullo 
scontro sociale che d in atto e 
che e destinato a diventare piu 
acuto alia fine dell'estate. Una 
carica combattiva senza prece-
denti m"*te a nudo carenze e 
vuoti di direzione sindacale e 
non soltanto nelle esplosioni del-
la collera popolare nei comuni 
meridionali ma anche nelle 
grandi fabbriche moderne. Una 
conquista salanale anche rile-
vante se non e accompagnata 
da elementi di control lo sulla 
erogazione del lavoro e in par-
tenza sottomessa alle esigenze 
del profitto. Su questa linea si 
e sempre mosso il sindacalismo 
« tradeumontstico » rispettoso 
delle leggi del « sistema produt-
tivo >. Stupisce che a questa 
posizione approdino gruppi po
litici di sinistra e anche fra-
zinni del movimento studente-
sco con il quale vogliamo una 
spiega2ione franca anche in vi
sta di una opportuna alleanza 
nelle lotte. Noi consideriamo 
molto importante 11 fatto che le 
lotte aziendali nel 196R69 per 1 
salari e insieme per il control-
to dei ritmi di lavoro. degli or-
ganici e deH'ambiente di lavo~ 
ro e anche per la conquista di 
strumenti permanenti per tale 
controllo hanno consolidato l'uni
ta dei lavoratori delle grandi 
fabbriche con la categoria e 
quindi con la classe contro 1 
tentativi isolazinnistici e corpo-
rativi del capitate. 

Dalla prevedibile durezza del
lo scontro contrattuale deriva 
al sindacato un nuovo impegno 
politico La CGIL fa in questo 
congresso degli Importanti pas-
si verso Vautonomia che per 
no! sicniTica essere autonomi 
da tutti salvo che dai lavora
tori L'incompntibilita parlamen-
tare. 1'incompatibilitA con le 
cariche direttive dei partiti che 
snero si decida subito e si ap-
plichi subito o al pift presto e 
il superamento delle correnti 
che e condizione necessaria p r 
la democrazia sindacale: tutto 
questo. come ha softolinesto 
fitistamentp Novella, non signi
fied deooliticizzazione o neu 
tralita bens) un piCi Tranco e 
diretto imneirnn politico del sfn-
dacatn un diseorso aperto con 
I partiti onerai la cui fnnzione 
irrinunciahile non sara attenua-
fa, bens) p^allata da uni mag 
Ciore coscienza nohtica del s!n 
dacato II fatto b ehe ogni con
quista sindacale pno esspre 
riassorhita attraverso il meeca-
nismo sociale e politico del si
stema. se non viene camhiato. 
al livello dells sovrastruttnra 
politica. il rapnorfo di forze tra 
1* class! che 1n lotta sindacale 
modifica sia nurp nrowisoria-
mentp n livello delia struttura 
sociale 

D'altro canto ogni azione sin
dacale coerente esaspera le 
contraddizioni del sistema e noi 
non possiamo nensare che pos 
sa ripetersi senza adeguata rl-
snosta sindar.ile p politics, unn 
linea di recpssione e disorrn 
p(i/iOii> vOiiii- Mucila dei "t>4 tvi 
che annullo le conqmste del 

Ne. po^^famo ilhidrrcl di pvl-
tare politiche recessive coitrst-
tando politiramente con il go
verno l.i proerammn7!one. La 
programmazione e falhta non 
perche i ministri socialist! fos-
scro degli incapaci e neppure 
per colpa di Emilio Cotomln. 
ma perch^ un si«tema che aT-
fids lo sviluppo economico al-
I'incentivo del profitto delle im-
pre^e puA provtrammnre solo 
quello che conviene alle impre 
se. II maggiore pericolo sta og
gi pero in noi stessi ed e che 
V ineerterze degli sbocchi po
litici ci portino a fretiare le 
lotte per timore del peggio. Se 
requilihrio del sistema semhra 
non sopportare II peso delia sod-
disfatione delle esigenze ope-
raie. sindacati e partiti operai. 
ogmino autonomamente, devafio 

^ eg''cre con chiarezza: o si ri-
HJCOPO le richieste opei'aie (e 
si a pre una frattura con le 
masse lavoratncil oppure si af-
fron'a con coraggio una crisi 
dell'equilibrio 

L'Ma p'u netta coscienza po-
l t t a di".e illjmindre il sinda
cato ne! suo compito di unifi-
care quello che i! capitale di
vide Le contraddiz'eni dello 
sviluppo capitalistico entrano 
nella classe operaia come ten-
tazioni az'-enda'.istiche e corpo
rative come atcettazione del dl 
vprso dpstmo dei lavoratori in 
ragione del diverse livello di 
produttivita. come division* di 
statu- (operai e impiegati. in
dustna e agricoltura) o territo-
nale (oord e sud). 

E" in questo quadro che va 
valutata la nostra politica uni
taria L'unita di azione ha esa\i-
nto gran parte dello spazio che 
le era proprio Se non si avan-
za verso l'unita organica vi e il 
serio pericolo di regredire an
che nell'unita di azione. La 
sninta unitaria e forte nei luo-
ghi di lavoro. specie fra i gio-
vani che non hanno conosciuto 
le scissioni e i loro postumi. 
Non si raccoglie ouella spinta 
se si concepisce l'unita come 
una somma di sindacati esisten-
ti. da stipularsi quando le tre 
conrederazioni abbiano fra loro 
trovato I'accordo. Cid slgnifiche-
rebbe delegare ai dirigenti ai 
vertici la costruzione unitaria: 
e l'unita fallirebbe. 

L'unita si fa se i suoi conte
nuti saranno decisi dalla mag-
ginranza dei lavoratori. Risngna 
percjo mettere fine alia impo
stazione eontrattualistiea delia 
unita sindacale e concordare 
due sole garanzie: che siano f 
lavoratori a decidere e che le 
minoranze abbiano il diritto di 
adooerarsi per diventare mag. 
sioranza. Se otfnuno vuole ga-
rantirsi in anticipo di essere 
magginran7a e meglio non par-
lare di unita sindacale Certo 
si corronn dei rischi Cbl ama 
l.i vita trannuilla ou6 temere 
the l'unita sindacale metta in 
crisi gli schieramenti nolitici e 
li spinga a sinistra. Chi invece 
e socialista nel senso che cre
do possibile e necessario Hnui-
dare il capitalism© ptio teme
re che il sindacato unificato si 
dia una politica moderata e in-
tegrata nel sistema. Ma l'unita 
sindacale si puo fare solo aven-
do fjthicia nei lavoratori. L'uni
ta non si fa tutta in un colon. 
essa (• una costruzione comples-
sa che peraltro richiede fin 
d'ora una ben precisa vnlonta 
politica Chiedo che il congresso 
prenda una coraggiosa decisio-
ne in questo senso. 

LAMA 
segretario CGIL 

Penso che questo nostro con
gresso nspondera alle attese 
dei lavoratori c del paese se 
riuscira ad esprimere in mo-
do chiaro la direzione di mar-
cia delta CGIL su due punti 
nodali: i contenuti essenziah del
le prossime lotte rivendicative e 
di massa e lo sviluppo delia 
unita. Nelle battaglic dei pros-
simi mesi dovra assumere per 
tutto il movimerto un n l i evo es-
senzirfle la piattafornia gia con-
tcnuta nelle tesi: piu alti sa
lari, 40 ore, nuovi diritti a li
vello di fdbbn^-a. Non sara mai 
gndato abbastanza forte che i 
i-alari in I ta lu sono troppo bas-
sj. Di fronte al.'a costante cre
scita dei prnfi'ti da una parte 
e dei bisogni daH'altra. il ti-
more affiorato anche nel seno 
• leila CGIL di un neocapitalismo 
che indurrebbc popolazioru in-
te ie ad accettare il s istema con 
la contropartita di «eonsumi 
opulenti » e per la grande massa 
dei lavoratori, per non parlare 
dei disoccupati una triste irri-
siono. Da qui, da questo scuii-
l ibno che tarpa le ali anche ad 
uno svilupiM economico piu d f-
fuso t e n itorialmentc e social-
mente, la rnendicazione di un 
nuovo piu avanzato regime sa
lana le trae l.i sua giust i fua-
zione pu'i piofonda, non corpo-
rativa. perche esprinw anche 
interessi general) del paese. 

Sul modo di avanzare questa 
rivenditazione (differenziata P<T 
qLwJificlio o ugualc per tutti) 
il m,o parore e osphcito: non 
credo che sia pos-.ib,lc in nes 
sun regime sociale. salvo che 
nell'utopia di una soddisfazior.c 
totalc dei hisogni di tutti. pre-
semdere nel compenso del la
voro dal valore del lavoro stes
so Ci6 non significa che tutto 
c io che estate -n materia, nelle 
situa/ioni contrittuah e ancor 
piu nelle sitnazioni di fatto sia 
gmsto. Risogna i x i o nfiutare 
sugge^tioni ega l i tane che non 
avrehbero ncs-un.i possibihta di 
succe» iSo e ciie presto o tardi. 
invece di unire la compagme 
dei l a \ o r a t o n . fimrebbero per 
inserire nel suo seno un insa-
nahile conlht'o. 

II problcma >loi dintti nella 
fabbrica col toga le lotte in cor
so col fenomeno delta parte-
0ipa7ione, net enso che r.e inter-
preta uno .legli a-.|iet!i im'l ge-
nuini. I'n sindacato di c lasse 
come la CGIL non puo che t o 
glierc tutto it -ugmficato po-
sitivo delia spinl-a alia parte-
cipa»ionc che si manifes'a nelle 
fabbriche. Ma nello stesso tern 
po devp essere chiaro che qi>e 
sto fenomeno posit ivo non e 
tutto e non e neppure privo 
di rischi di chiusura aziendnl,-
stica tier '.a c lasse operaia. se 
non si a l imenw. attraverso il 
sindacato, di una visione p i i 
generate dello sfruttamento e 
dei rapporti di c lasse che non 
si psprjmono oltanto a livello 
di fabbrica, ma d i e si nrganz-
rano e si strjtturano anche a 
livello di societa- Pe* quoMo la 
visione generate dei problemi 
di cui sono o w i a m e n t e porta 
tori i sindacati. non pud e non 
deve manure mai nella elxrio-
razione anche delle pift minute 
nvendic.izioni di fahhrica. 

Parlando dello Statuto dei d|. 
nttl dei lavoratori, I^ama ha 
detto che col governo abbiamo 
l'obbligo delia chianetza: noi non 
acoetteremo mai i a u definizie-

ne <i- d : ".: che COMI;).> 'I to- . 
tro.'Mit.te nel . d i n y t l t l ldJto-
nomia del s ndwcdto e deild 
liherta di r iveni icare . i i lot 
tare, d ton: - j t t d i t ^en/a re 
more ne oa stoic prtx-cjura': 
^1 Rovcr-io thietl:«riit. ant he e - e 
s ^ m r t a t o a-«xi,ne I.) Stdt ito 
quando •>! toii'.-i-^U anthe <.v\ 
sangue e con la vo lenza i! di
ritto dei l avo ia ton di manife-
stare la loro indi^naz.ooe. la lo
ro collera contro uno stato di 
cose che li condanna al sottos^. 
lano. alld disoccupazione. alia 
Cfnigrazione. 

n disarmo delia polizia e un 
diritto fondamentale dei lavo 
ratori II padronato tentera di 
bloctare il nostro camm no o 
di aunullare te nostre conqui-
ste con la matiovra. con il per-
manente ncat to s a l d r o occupa-
zione. con t'aumento de' p rez 
zi e I'mfldzione. L'espenenza 
del '&4 '6"i £• s ignif icative. Con 
quiste sa ianal i anche consisten-
ti possotw esspre assorbite s a 
con una politica mflazionist'ca 
che nduca i salari reali che 
con una politic* deflazionistica 
che stringa la rete dello sfrutta
mento e riduca 1'occupazione. 
E' la reazione ^ p n t a n e a del si
stema. il suo modo di ricostrui
re un equilibrio scosso dalle lot
te sociali. Ma quella espenen
za non deve ripetersi e pud non 
ripetersi. AI di fuori di una po-
lemica sulla proponibihta o me
no di una programmazione eco 
nomica in regime capital ist ic) , 
noi dobbiamo capire d i e la con
dizione sociale del lavoratore di 
pende anche da una politica di 
riforme. da una modificazione 
delle strutture economiche che 
il s indacato rivendica 

E qui le nostre piattaformc 
si confronteranno con quelle del 
governo e delle forze politiche. 
perche si tratta di un terreno 
che e nostro. ma non soltanto 
nostro La strategia di un sin
dacato che voglia conquistare 
delle nuove condizioni sociali 
per i lavoratori e difenderli sul 
serio deve dunque esplicarsi sia 
nella politica rivendieativa che 
nel campo delia politica econo-
mica e delta programmazione. 
considerando anche questa seel 
ta come un aspetto necessario 
del suo impegno di lotta Tut-
tavia il padronato potra anche 
tentare il rieorso a forme di re-
sistenza piu dure e frontali. 

Dobhiamo avere conoscenza 
che le prossime lotte potra nno 
chiederci attenzione e vigilanza 
anche in questo campo e una in-
flessihile fermezza nello sven-
tare con l'azione di massa qual-
siasi attentato alia democrazia 
che la destra padronale doves-
se effettuare. Dobbiamo anche 
combattere gli estremismi vel-
leitari la dove si presenteranno 
perch^ ci condannerebbero alia 

sconfitta Assolvere correttamen-
te questo compito e importante 
per assicurare una forte guida 
sindacale alle prossime lotte. 
Agli studenti. che spesso hanno 
polemizzato con noi. noi consi-
gliamo di riflettere su queste 
considerazioni e sulle pift re
centi esperienze delle nostre e 
delle loro lotte. Le giovani ge-
nerazioni possono c o n t r i b u t e po-
tentemente al progress© del oae-
se e alia trasformazionp delia 
societa Ma per farlo e s se de
vono comprendere che una poli 
tica rivendieativa nnn e gmsta o 
shagliata in astratto ma se di 
venta motivo di lotta di massa. 
di crescita di coscienza. di con 
quista di massa Questo vale 
per la fabbrica come per la 
scuola. 

L'unita d'azione ha cammi 
nato molto in questi anni ma e 
rimasta unita d'a?ione. Come 
tale e«sa non e acquisita per 
sempre. Perche cid sia. e ne 
cessario comniere ultprion 
passi verso l'unita organica So 
no convinto che se non ope-
riamo ogni giorno in vista del 
1'unifA. not riscluamo spnza ren-
dcrccne conto di precipitare di 
nuovo in una situazione di con 
correnra e di confronto fra le 
v a n e orgam'77a7ioni. delia qua
le i soli a heneficiare sarehhe 
ro i padroni Sono anche con
vinto che per fare l'unita oc
corre soprattutto una conce-
7ione comune del sindacato e 
delia sua fun7ione. In questo 
campo sensibili progressi sono 
stati compiuti. Non e da sotto-
valutare, ad esempio, il passo 
avanti qualitative compiuto da 
tutta una parte delia CISL nel 
defmire il s indacato come imo 
strumento di c lasse e nell'indi 
care la sua lotta contro Io 
sfruttamento come una enrat 
teristica permanente mtr n'-eci 
nella sua stessa natura Su cine-
sta base , la partecipa/ionp del-
1P masse permettera anche di 
superare quelle resistenze, que 
gli ostacoh che oggi ancora in 
ceppano to sviluppo dell'unita 
in quegli ambient] delle altre 
organizzazioni dove pii'i duro a 
morire e lo spirito discnmina-
tono. 

Una delle condizioni per rea 
li77are l'unita e certamente la 
autonomia. la quale non sara 
mai per noi ne un disimpcgno 
politico, ne una ragione per 
diffondere fra l lavoratori ii 
nfiuto delia politica. Kono al 
contrano convinto che cosi co 
me e msostituibile la funzione 
dei partiti, e altrettanto msost;-
tuibile la mihzia politica del 
lavoratori Ma i lavoratori «o 
no divisi sul piano politico e 
per questo l'unita sindacale pud 
far.ii soltanto nella autonomia. 
per la quale condizione indi-
spensabile e. per noi, la liqui-
dazione delle correnti. 

Dovremo risolvere anche il 
prohlema delle incompatibilita. 
Lama ha proseguito dicendo 
che. se vogliamo essere s e n , 
dobbiamo nconosccre che 1'au-
tunomia delta CGIL dalle forze 
iMlitiche e ad un tempo pro-
blpma di incompatibilita e di 
superamento delle correnti. 
Keahzziamo subito alcune nn-
sure nell'uno e nell'altro cam 
po. Decidiamo subito le mcom 
patibilita parlamentari e vedia-
mo s e ci sono anche da rlefl 
nire misure parztali tempora-
nee nella incompatibilita con le 
cariche di partito. Ma per es
sere coerenti. non possiamo li-
mitarci ad esprimere soltanto 
l'esigenza dl superare le cor
renti, senza adottare misure 

uincrcte p^rzia'.! e tetitpora-
nee anche in ^iu<-ta materia 

Molte differenze o divergerae 
e^istono P continueranno ad esi 
stere ntm si puo fare di ogni 
d.fferetua una pregiudiz.ale al 
c impimen'o dell'unita Chiante 
le posi/iom sj i te questi,cu a 
cui ho at tenndto . cementata la 
unita d'azione nelle prossime 
Krandi lotte. il progresso verso 
l'unita organ ca potra Cssire 
fortemente accelerato affidando 
la soluzione dei problem! aperti 
alle scelte dei lavoratori umti. 

Le proposte di Novella per la 
fabbrica e per i d i v e r t livelli 
delia orgamzzdzione. tendono a 
creare un meccamsmo nel qua
le la \olonta pol tica e le sjjinte 
di base po-->oi.o contorrere sen
za contraddizioni ad a w n - m a r e 
tl momento delia unificazione 
Ccrto l'unita sindacale portera 
delle consegueii2e anche nella 
di^Iocazione delle forze pol'ti 
che. E noi non ce in? a lUrnuamo 
pert he Taumento delle forze di 
t las sp de. lavoratori giochcra a 
favore ant he di un t i e s c e r e del 
loro peso nella vita politica 

Nella seduta pomer rt-dna oltre 
al compagno Lama si>no in'e"*-
venuti numero-i operai e o n 
genti sindacali <ii c.n pubbl -
chercmo doiruini i tOMK'O'it . 

Sostanziale 
accordo 
sui temi 
di fondo 

LIVORNO. 17 
N'on ba.-ifa piu funitd d'azio

ne; bixogna lavorarv mtensa-
mente. con pasxione. senza n-
tardi per l'unita organica dt 
tutti i lavoratori italiam. Que
sto e il succo del dibattito die 
al VII conpresso nazionale delia 
CGIL. aperto ten sera QUI a 
Livorno dal compaano Aoostino 
Novella, ha occupato I'intiera 
atornata di oaoi. -

i temi delia relazione del se
gretario generale hanno trovato 
immedialamenlc un'eco pro/o'i-
da e nuovi interessanti contri
buti nei pnmi interceiiti di que
sta straordmaria assise del la
voro (blraordinaria per il nutnt-
ro dei delegali: oltre 1.500; per 
le dclcQQzwm delle due altre 
grandi centrati iindacali pre 
senti: CISL e UIL; per le rap-
presentanze stramcre: dell'ovesl 
e dell'est europeo, dell'Ajrica. 
dell'Asia. tra cui quella del 
Vietnam del nord, dell'America 
latina; per il chma di lensione 
sociale determinaio da un mo 
vimento rivendicalivo senza pre
cedent!}. 

II congresso, nel'a relazione 
di Sovella e negli interventi. 
ha affermato cioe una linea di 
politico sindacale aperta non 
solo al dialogo con le altre or-
aamzzaziom del mondo del la
voro — perche questa e con
quista ormai consolidata su tut 
la I'area nazionale ~- ma alia 
costituzione (h un smdarnto uni 
CQ doi lavoratori italtani, au-
tonomo dai padroni, dai gorer-
'ii. dai partiti. 

Un smdacatn capoce di dare 
un iiiioro slancin alle lotte, di 
rendere oiicoro piu incisiro il 
rnoi'imenfo rircndicadro. di jar 
partecipare altri mthom di la 
voratori alle prossime battaglie 
per d rtnnoro dei contratti. per 
la conquista di miolion talari. 
delia r.ettimana carta di 40 ore 
— 5 oiorni su 7 — per la dtfe^a 
ielln salute, per Vaffermazio-
nv <lci dintti cuili nelle azien
de. II conarcsso si rwpla. cioe. 
una nuova e importante base 
lungo un cammmo che la CGIL 
ha tracciato al suo opinio COH-
aresso, ha precisato al sesto e 
arricchito in questi ultimi quat-
tro anni dt molteplici e interes-
santi contributi L'unita sostan
ziale ehe sin la relatione d i e 
nil interventi hanno dimn*iratr> 
attorno a questa imca non sor-
prende l.a politico di umta ed 
autonomia ha aretn la «tia t?e-
rtfica nelle lotte r irendirativp. 
nei proces?i che ha saputo av
viare anche nelle altre orga
nizzazioni sindacali, in una ge
nerale npresa di tutto il mo
vimento sindacale itahano. I 
dirersi occcifi, le differenze m 
sono moi^e lunno que<to kmarin. 
con la prcocci/panotie di dare 
ictpiro. di far correre, di arne-
chire la politico di umta ed au
tonomia sindacale Certo ct to-
no state anche annolaziom po 
lemirhe «ul motin come tar * cor-
rcre* questa politico. H rencon-
to <!c> dibattito atfre un docu
ment o delia rfi«cu«<iioHp Ma mai, 
anche quando le * tmpaztenze » 
sono state presentate con vivn-
citd, hanno messo in discussw-
ne una adeswne di fondo ad 
una hnea dt umta e dt autono
mia sindacale 

C'/u .o aspct taro il contrarw 
d nma^to profondamente delu-
so. Segh interventi sia dei rft-
noenfi i-indacah c'le dei lacora-
ton si e nnnovata questa vo-
lontd politico timfarifi 

La oVrusvioiie e stata inter-
rotta solo per I'elezione delle 
comn!i*";oni di lo' oro. Anche 
qui il congresso ha mamfestato 
la sua vifaJifo accaaliendo la 
richiesta m vedere prcsenti nel
le commissioni (elettorale e per 
le mo;ioni tinah) tin nu \ero 
mapqiorc rii delegati operai. Un 
grande applausn ha salutato il 
messagmo del capo delia dele-
aazione del sud Vietnam che. 
rfispiaciiifo di non pofer parteci
pare ai lavori, ha espresso il 
suo <aluto inauattrale ai tavort 

Un commosxo auaurio dt pron
to ouanoione d congresso ha 
tnnafo al compaqno Fernando 
Sanfi 

Ai lavori congressuali fono 
presenti anche Giorgio Amen-
dola e Ferdinando Di Giidio del-
la direzione del PCI, GiulianA 
Pa>etta delia commissione fab
briche del PCI » il seorefario 
delle federazione comunistM dl 
Ltvorno, Bruno Btrnini. 
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